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LA SOOIETA ASIATICA ITALIANA

Terzo Eesooonto.

II Consiglio direttivo della Societa tenne adunanza dal 3 gemiaio 1888

al 25 giugnol889 dodicl volte
j.
in qaeste adnnanze llonclie discutere degli

interessi della Societa e del modo di sempre meglio avviarla a rag-

ginngere lo scopo che si propone, ejsso, fermo nell’iclea fondamentale dello

Statute, die h quella di favorire in ogni modo gli studi orientali, non

poteva lasciar passare inosservata mia questione die taiito direttamente

si xiferisce airOriente, qual’e quella relativa al riordinamento delPex Col*’

legio Asiatico di Napoli. A questo proposito nella seduta del 13 inarzo

1889, dopo die il Presidente e])l)e iniziata la disciissione da lui proposta,

il Consiglio decise die il Presidente stesso esponesse i voti della Societa

Asiatica a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione e alia Presideiiza della

Gommissione per rordinainento del nuovo Istituto orientale a Napoli. Questi

voti furono formulati nella seguente proposta.

SOCIETl

ASIATICA ITALIASTA Firenze 15 Marzo 1889.

A Sua Eceellensa il Ministro della Pubblica Istrumm e

agli illustri Comfonenti la Gommissione "per Vordinamento

degli Studi nell’IstiMo orientale di Napoli.

Il Consiglio della Society, Asiatica italiana, istituzione che

ho, I’onore di presiedere, intenta al solo scopo di promuoTere
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in Italia gli stndi orientali e le relazioni dell’ Italia con I’Asia,

credette conveniente di riunirsi in seduta straordinaria per for-

mulare alcnni voti animati dal desiderio che la nuova istitu-

zione prosper! feconda di utili e pratiei risultati.

Il opinione del Consiglio che convenga sopra tutto dare al

nnovo Istituto orientale, nn indirizzo pratico, non troppo di-

verso da quello che seguono altri Istituti siraili di Vienna, di

Berlino e di Parigi. Pur non s’intende che I’insegnamento ahhia

a ridursi ad un solo arido, povero e freddo esercizio di Lingue

parlate in Oriente, ma che in alcun modo, con lo strumento

principale deUa Lingua, esso dia pure, aU’Italiano che viaggia

in Oriente, un tale corredo di cognizioni storiche e geografiche

sui paesi che egli visiterS,, sui popoli che frequenter^, da met-

terlo in condizione di ritrovarsi facilmente in mezzo a qual-

siasi eonsorzio orientale.

II Consiglio della Society, Asiatica riterrebbe cosa utile e

provvida che oltre gli insegnamenti essenziali delle Lingue, nel-

ristituto orientale, venisse afiSdato a tre persone competent!

Vincarico di questi special! insegnamenti complementari

:

1“ Geografia commerciale dell’Asia e della costa occiden-

tale afrieana;

2“ Storia civile e religiosa dell’India e dell’Asia orientale;

3“ Storia civile e religiosa de’popoli di razza e di reli-

gione semitica.

Tra le lingue orientalL da insegnarsi nel nuovo Istituto,

il Consiglio della Soeieta Asiatica esprime il voto perch^ ven-

gano prese in considerazione le seguenti:

1® Arabo moderno;

2® Persiano moderno
;

3® Lingue dell’Abissinia

;

4® Turco;

5® Hindustani;

6® Cinese

;

7® Giapponese.

Ma se, per ragioni d’imperiosa economia si dovesse, pur
troppo, limitare il numero di questi insegnamenti, il Consiglio

opina che si ahbia a dare, in ogni caso, la preferenza agli in-
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segnamenti dell’Arabo, delle Lingne abissine, del Ciaese e del

<liapponese.

T1 Oonsiglio crederebbe poi aneora utile cbe, i mezzi per-

mettendolo, a pro specialmente dei viaggiatori italiani nell’Asia

Oentrale, venisse, per incarieo, nellTstituto orientals di Napoli,

insegnato il Eusso, e die, per i yiaggiatori negli scali dell’O-

riente, si insegnasse pure, per incarieo, il G-reco moderno.

Ogni allieyo dell’lstituto orientale per ricevere il suo di-

ploma in segaito ad un regolare esame dovrebbe attendere agli

studi non meno di ire ami e studiare almeno due lingne

bfieiftali aventi fra loro qualche attinenza, come, per esempio,

il Oinese ed il Giapponese — il Persiano e I'Hindostani —
il Persiano ed il Turco — I’Arabo ed il Persiano — I’Arabo

ed il Turco — I’Arabo e le lingne degli Abissini.

Per chi stndia I'Arabo, il Persiano, il Turco e le Lingne

dell’Abissinia dovrebbe essere obbligatoria la frequentazione

del cox’so di Storia civile e religiosa de’popoli di razza o

religione semitica; per chi stndia I’Hindostani, il Oinese, il

Giapponese, obbligatorio il corso di storia civile e religiosa del-

rindia, e, dell'Asia orientale; obbligatorio per tutti gli alunni

deU’Istituto orientale il corso di Geografia commerciale del-

I’Asia e dell’Africa occidentale.

Nel eonferimento dei sussidii e deUe borse di studio, che

si ritiene abbiano a darsi in seguito ad esami di concorso tra

giovani cbe abbiano dato miglior saggio del loro ingegno e dei

loro studii nella Storia, nella Geografia, nella letteratm-a ita-

liana e in alcana lingua moderna, fa voto il Oonsiglio perebb

ogni cattedra di Lingue orientali possa essere frequentata da

nn alunno sussidiato, di maniera cbe nessun insegnamento abbia

mai a rimanere deserto.

.
11 Oonsiglio esprime finaimente il voto cbe il Direttore

della Scuola di Lingue orientali venga eletto direttamente dal

Ministi'o e cbe gli venga concesso in quality di Segretario per

la corrispondenza orientale, con ufficio di Bibliotecario ed Ar-

ebivista, qnel giovane orientalista cbe, per concorso, abbia mo-
strato di possedere giS, la conoscenza di uu maggior numero di

Lingne orientali. Tutte le- Cattedre delle Lingue orientali nel-
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ristituto dovrebbero esser conferite in segnito a concorso su

parere favorevole di una Commissione composta di tre orienta-

listi designati dal Gonsiglio superiore della Pnbblica Istrazione.

Questo parrebbe al Gonsiglio della Society, asiatica cbe

potesse essere lo schema piti semplice di uno statuto per I’or-

dinamento degli stndii nell’Istituto orientale di Napoli. Nell’in-

caricarmi di reearlo a conoscenza dell’E. V. e degli Illustri

Componenti della Commissione costituita dall’E. V., Tuole il

Gonsiglio che si renda noto come, nel solo desiderio di agerolare

possibilmente il lavoro della Commissione e per rispondere al-

rnfficio della propria istituzione, la Society Asiatica ha sti-

mato opportune di affidarmi tale incarico, il quale lietamente

assumo eon sincere e rispettoso desiderio che la Commissione

possa trarne aleun profltto.

Col pih profondo ossequio mi protesto dell’ E. V. e della

Eccelsa Commissione

Bevmo

Angelo De G-ubernatls.

Presideiite della Societa Asiatica Italiana

Rigaardo poi alio sviluppo della Societa h da osservare die dell’esser

priVata di cinque so eii ordinarii essa trovO compenso neirammissione di

tredici socii nuovij ond’^ die mentre neiranno decorso si contavano 146 socii

ordinarii, nell'anno corrente la loro cifra potO salire a 154.

Fra i doni e i cambi pervenuti alia Society, e die sono registrati in

fine di questo resoconto, merita speciale menzione quello di Sir Robert

1 Sedendo poi il Presidente della Societa quale uno de’Comniissarii

nel Comitato ordinatore del nuovo Istituto Orientale, propose ancora cbe

alle lingne oriental! sopra indicate fosse agginnto Parmeno e la sua

proposta venne approvata; tutte le altre lingue proposte dalla Society

Adatica per Pinse^ainento furono accolte nel programma del nuovo Isti-

tttto, ad esclusione del russo,
,
di cui non paxve per ora urgente, contrd

il parere del Presidente della Society, la istituzione
;

al titolo generico

delle lingue di Abissinia yenne sostitnito il titolo speciale della lingua

Awhafica. Yenne accettato come obbligatorio Pinsegnamento della geo-

griafia commerciale delPOriente, ma si esdnsero, per ora, gli altri due
insegnamenti della storia civile e religiosa ddPAsia.
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Needham Gust, che offii la collezioue di^WImpcTlal Gazetteer of In^ia^

del Dott. W. Hunter.

Colla Societa Khediviale di Geogralia residente nel Cairo fu istituito

lo scamhio delle puhMicazioni.

Peculiare ragione del ritardo pel quale non fu ancora distribuita ai

Socii e messa a conoscenza del pubblico la edizione greca dallo Steplianites

c Ichnilates curata dal socio prof. V. Puntoni, fu il ricco e progressive

apparato critico che egli giudicava indispensabile al compimento della

edizione. II Consiglio spera che questo ritardo, che portera pure un so-

vraccarico non lieve di spesa, provera Pimpegno col quale esso desidera

provvedere alia serieta de'lle pubblicazioni.

II Segretario

Prof. Girolamo Donati.

I

Consiglio Direttivo della Societa Asiatica Italiana.

Yiee-Presiienti

Conte Comm. Prof. Anselo De Gubernatis, Presidente.

Comm. Prof. Pausto Lasinio
)

Car. Prof. Carlo Puini S

Cav. Prof. Dr. Ernesto Schiaparelli, Segretario Generate.

Prof. Dr. Girolamo Donati, Segretario.

Carlo Pasola, Gassiere.

Consiglieri.

S. E. Pietro di Cihaoep.

Cav. Prof. Giovanni Tortoli, Biblioteeario.

Conte Prof. Dr. Brdto Teloni.

Prof. Dr. Vittorio Pontoni.

Prof. Prancesgo Scerbo, Aggvmto al cotisiglio.

Kevisore dei conti.

Comm. Sebastiano Penzt.
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Elenco dei Socii onorarii e ordinarii

della Societd Asiatica Italiana.

Presidente onorario.

Comm. Prof. Michele Amari, Seiiatore del Eegno.

Socii onorarii itaJiani.

Comm. Prof. Gaspare Gorresio, Senatore del Eegno.

Comm. Prof. Graziadio Ascoli, Senatore del Eegno.

Comm. Prof. Giovanni Plechia.

Comm. Prof. Pausto Lasinio.

Comm. Prof. Salvatore Cusa.

Comm. Prof. Emilio Teza.

Comm. Prof. Antelmo Severini.

Socii onorai'ii stranieri.

I. Europei e Americani.

Prof. Dr. Priederich Spiegel. Erlangen.

Sir Henry Eawlinson. Londra.

Prof. Gaston Maspero. Parigi.

Prof. James Legge. Oxford.

Prof. Dr. Albrecht Weber. Berlino.

Prof. Dr. W. D. Whitney. New-Haven, U. S. A.

Prof, Dr. Max Muller. Oxford.

Prof, Ernesto Eenan. Parigi.

Prof. Heinrich Brogsoh-Pascia. Berlino.

Prof. Dr. Priederich Muller. Vienna.

Prof. Dr. Eudolp Both. Tubinga.

S. E. Prof. Dr. Otto BOhtlingk. Jena.
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II. Asiatioi.

Leonzio Alishan, Mekhitarista. Tenezia.

Dott. Dastub Giamaspgi Minooehergi, Sommo Sacerdote dei

Parsi. Bombay.

Prof. Bhandarkar. Puna.

Ragbndralala Mitra, Presidente della Society. Asiatiea.

Calcutta.

SuMANGALA, Sommo Sacerdote dei Buddbisti. Colombo (Seilan).

Dr. Gbrsen de Cenha. Bombay.,

Rama Dasa Sena. Berhampur (Bengala).

'

Ragia Surindro Mohun Tagor. Calcutta.

Ahmed Vefik Pasoia. Costantinopoli.

Prof NegIb BistanI. Bairut.

Hormuzo Rassam. Persia.

Socii ordinarii.

1. Abdullah Bistany. Beirut. SMa.

2. Ancona (Oav. Prof Alessandro D’), R. Universitii. Pisa
‘

6 . Ancona (Comm. Sansone D’), Senators. Firenze.

4. Abdeshir Sohrabji Dastdr Eamdiuna. Bombay.

5. Bang (W.) Dottore. Wesel.

(j. Barone (Giuseppe), Dottore in Letters. Napoli.

7. Barroil (Barone Giulio). Firenze.

8. Babzellotti (Cav. Tiff. Pier Luigi), Avvocato. Firenze.

9. Basset (Rene), Professors. Algeri.

10. Belleli (Lazzaro). Livorno.

11. Beltrame (Comm. Giovanni), Direttore dell’Istit. Mazza.

Verona.

12. Bertagni (Adolfo). Firenze.

13. Biblioteca Impebiale. Berlino.

14. Biblioteca Marucelliana. Firenze.

16. Biblioteca Braxdense. Milano.

16. 'Biblioteca Nazionale. Napoli.

17. Biblioteca dei civici musei. Perugia.
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18. Bibliotbca Impbeiale. Pietrobm'go.

19. Bibliotbca di Strasbueso.

20. Bibliotbca Nazionale. Torino.

21. Bibliotbca Unitorsitaeia. TuMnga. •

22. Bibliotbca di S. Marco. Venezia.

23. Bihaei-Lal-Gdpta, Magistrato. Calcutta.

24. Birch (William John)'. Pirenze.

25. Borsari (Perdinando), Professore. Napoli.

26. Botti (Giuseppe), Professore. Spoleto. ,

27. Bdonazia (Lupo), Professore. Napoli.

28. Bustani (Salomone K.). Beirut.

29. Oaetani (Onorato, Duca .di Sermoneta), Deputato aP Par-

lamento Nazionale. Eoma. ,

30. Cannizzaro (Tommaso). Messina.

31. Capone (Comm. Sen. Pilippo) Magistrato. Milano.

32. Cardoso (Giovanni Peliciano Consalvo), Professore. Vizeu

(Portogallo).

33. Casati (L.), Interprets presso la Legazione Italiana. Tokio

(Giappone).

34. Casella (Oav. Giacomo Andrea), Tenente Colonnello.

35. Chefik Bey (M- le Colonel), Officier d'ordonnance de S. M.
I.,

.
OfScier de I’Osmanlie. Costantinopoli;

,

36. Chiloti (Cav. Besiderio), Ifi'^tto d,ella E. Biblioteca Na-

ziouale Ceutrale. Eirenze. *

37. Chiossone (Edoardo). Tokio (Giappone).

38. CiHACEP (S. .E. Pietro di), Pirenze.

39. CiMiNO (Prancesco), Avvocato, Napoli.

40. CoLizzA (Giovanni), Professore. Koma.
41. CoLLEGio-coNviTTO DELLA Qherce. Pirenze. ,

42. CoNSDMi (Padre Stanislao), Direttore degli .Studii nelle

ScHole Pie. Pirenze.

43. OoRsiNi (Principe Don Tommaso), Senators. Pirenze. •
^

44. Dei (Cav. Giunio). Eoma.

45. Donati (Girolamo), Professore. Pirenze.

46. Dos Eembdios e Orta (Dott. Ascanio), AvvocatQ alia

Corte Reale. Goa (India).

47. Palkiner (Miss Mary Percy). Nizza.
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48. Pani (Abate Enrico), Professore. Pirenze.

49. Pasola (Carlo). Pirenze.

50. Penzi (Comm. Sebastiano). Pii-enze.

51. Perrigni De Gennaro (Amerieo), Professore. Napoli.

52. Pramgi Rdstamgi Yoshi, Superintendent of the general

department Secretariat. Bombay (India).

53. Prick (Guglielmo), Libraio dell'Imp. e R. Corte. Vienna.

54. Gay (Teofilo), Professore. Eoma.

55. Giaverilal Umyashankar Yagnik, Segretario della So-

ciety, Asiatica. Bombay (India).

56. Gibbara (Giuseppe), Professore. Bari.

57. Giu'ssani (Carlo). Yokohama (Giappone). ,

58. Gower (Abele). Lirorno.

59. Grancelli (Ploriano). Dottore in Lettere. Verona.

60. Granzella (Adolfo), Imperial Maritime Customs. New-

chwang (China).

61. Grossi (Vincenzo), Professore. Torino.

62. Guardabassi (Prancesco), Professore. Perugia.

63. Gubbrnatxs (Conte Comm. Angelo Be), Professore. Pi-

fenze.

64. Gubern-ytis (Comm. Enrico Be). Anversa.

65. Gubernatis (Cay. Michele De). Girgenti.

66. Gdidi. (Ca¥. Ignazio), Professore. Roma.

67. Harlez (Mons. C. De), Professore. Lovanio (Belgio).

68. Imbert (Duca Prancesco). Catania.

69. JoACHiME (Giuseppe) , Insegnante neUa Scuola italiana.

Beirdt (Stria).

70. Kama (K. R.). Bombay (India).

71. Karolidbs (Paolo), Professore. Atene.

72. Kavi RaA Shyamal Das, Poeta laureate e Consigliere

del Re. TJdaipur. (India).

73. Eefalinos (Andrea), Professore. Atene.

74. Kerbaker (Comm. Michele), Professore. Napoli.

75. Kiraly (Paolo), Professore. Deva (Ungheria).

76. Kminek-Szedlo (Cav. Giovanni)), Libero Docente d’ Egit-

tologia. Bologna.

77. Lagumina (Sac. Bartolommeo), Professore. Palermo.
,
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78. Landberg (Oonte Carlo). Stoccolma.

79. Lattes (Oav. Elia), Professore. Milano.

80. Lesouep (A.). Parigi.

81. Leva (Comm. Giuseppe De), Professore. Padova.

82. Levantini-Pieroni (Giuseppe), Professore. Eirenze.

83. Loescher (Cav. Ermanno), Libraio-editore. Torino.

84. Lovatelli (Contessa Ersilia), Socia dell’Accademia dei

Lincei. Eoma.

85. Lgmbroso (Giulio). Firenze;

80. Marazzi (Nob. Antonio). Milano.

87. Marcelli (Conte Federico Nicola). Firenze.

88. Marre (Cav. Aristide), Professore. Parigi.

89. Martini (Giuseppe), Avvocato. Lodi.

90. Mechitaristi (Congregazione dei), San Lazzaro. Yenezia.

, 91. Melikopp (Contessa Emma Loris De). Monteeatini.

92. Mencarini (L), Oficial de Administracion a duanas im-

periales. China.

93. Merx (Adalberts), Professore. Heidelberg.

94. Messedaglia (G. Bey), Colonnello nell’esercito egiziano.

Eorosko (Nubia).

95. Ministero d'agricoltora e commercio. Eoma.

96. Modigliani (Dott. Elio). Firenze.

97. Modona (Lionello), Sottobiblioteeario. Parma.

98. Moncada (Cav. Carlo -Crispo). Palermo.

99. Morandi (Federico), Professore. Costantinopoli.

100. Morici (Giuseppe). Pesaro.

101. Nedjed Eppendi (S. E. Caziarka), Presidents della Corte

Suprema, Costantinopoli.

102. Nobili (domm. Avv. Niccolb). Firenze.

103. Nocentini (Lodovico). Firenze.

104. Papa (Pasquale), Professore. Firenze.

105. Patern6 ‘(Eman.), Prof., Eetto're dell’Universita. Palermo.

106. Pavolini (Paolo Emilio), Professore. Pontedera.

107. Perina (Dott. Efigenio), Professore. Verona.

108. Perbeau (Cav. Uff. Pietro), Professore.

109. Perdzzi (Comm. Ubaldino), Deputato. Firenze.

110. Pizzi (Cav. Dott. Italo), Professore. Torino.
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111. PoLi (G. D.), Custom House. Shanghai (Cina).

112. PozzoLiNi (Gesualda). Pireaze.

113. Pramod Kumar Tagor. Calcutta.

114. Prepetto della Provineia di Pireaze.

115. PoiNi (Cay. Carlo), Professore. Pireaze.

116. PuLLE (Conte Francesco Lorenzo), Professore. Pisa.-

117. PoNTONi (Dott. Vittorio), Professore. Pisa.

118. Kicoi (March. Matteo), Presidente del Circolo Filologico.

Firenze.

119. Eoux (Cav. Amedeo), Ecole par Brout Vernet. Allier

(Prancia).

120. Salinas (Cav. Antonino), Professore. Palermo.

121. ScAGLioNi (Luigi), Professore. Palermo.

122. SoERBO (Francesco). Firenze.

123. ScHEPER (Carlo), Professore. Parigi.

124. Schiaparelli (Cav. Celestino), Professore. Roma.

125. Schiaparelli (Cav. Ernesto), Professore. Firenze.

126. Schiaparelli (Comm. G. V.), Professore. Milano.

127. Schiaparelli (Comm. Luigi), Professore. Torino.

128. SiLVAGNi (Luigi). Foiil.

129. SooiN (Alberto), Professore. Tuhinga.

130. SoMMiER (Cav. Stephen). Firenze.

131. Soulier (Enrico). Roma.

132. Starrabba (Barone Raffaele). Palermo.

133. Stefani (Calogero De), E. Ispettore degli Scavi e Mo-

numenti. Sciacca.

134. Strange (Guy Le). Parigi.

135. Tagliabue (Antonio), Professore. Napoli.

136. Teloni (Conte Dott. Bruto), Professore. Firenze.

137. Tem (Pietro), Consolato italiano (Cina).

138. Temple (R. C.), Capitano. Londra.

139. Tiberii (0). Custom Service. Ningpo. (Cina).

140. Tielb (Dott. C. P.), Professore. Leida (Olanda).

141. Torrigiani (March. Pietro), Senators del Regno, Sindaco

di P'irenze.

142. Tortoli (Cav. Uff. Giovanni), Accademico della Orusca.

Firenze.
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143. Tbavali (Dott Giuseppe), Sotto-ArcMvista di State. Pa-

lermo. •
'

144. Trbzza (Cav. Uff. Gaetano), Professore. Pirenze.

145. Yaouhieri (Carlo), TJffieio del Porto. Alessandria d’Egitto.

146. Yageshankar Gavarishankar, Assistente al Dirano.

Bdannagar, KatMavar (India).

147. Yalenziani (Comm. Aw. Carlo), Professore. Eoma.

148. Yedova (Giuseppe Della), Professore e Segretario della

Society, Geografica Italiana. Eoma.

149. Yernon (Leroy M.). Eoma.

150. Yincentiis (Cay. Gherardo De), Professore. Napoli.

151. Werdmueller van Elgg. (P. A. C. H. 1. A.), ex-Uffi-

ciale dell’esercito deEe Indie Neerlandesi. Pasoeroean.

(Giava).

152. WiEHELM (Dott. Eugenio). Jena (Germania).

158. Yule (Enrico), Colonnello, Presidente della Societa, Asia-

tica. Londra.

154, Zeidan (George), Collaborateur du Mociaiif. Cairo.

Opere pervenute in doiio alia SocietA, Asiatica.

1. A. Mouilletaux DB Bernieres. Legonsprogressivbs jpour

VStude du Chinois farU et 6erit. Peking, 1886.

2. W. Hunter. Imferial Q-asetteer of India. YoLI-XIY.

London, TiUbner. •

3. Bulletin de la SocUU Khediviale de Geogra'piiie. Le Caire,

1888-89.

La SocUU KMdiviale de’ GeograpMe. Notice. Le Caire.

1883.

4. G. Dqnati. Maestri e scoldri nelVIndia brahmaniea. Fi-

renze, Lemonnier, 1888.

5. E. ScERBO. Grammatica della lingua ehraica. Pirenze,

Lemonnier, 1888.

6. J. Legge. Christianity in China. London, 1888.

7. Festgruss an Otto von BdhtUngk. Stuttgart, 1888.

8. Fncyclop6die arabe. Bekut, 1887.
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9. B. Hall CuAMBERLAiiSr. Eigo henkau itiran (G-rammatica

della lingua inglese ad uso del Giapponesi). Yokohama,

1880, Yol. 2

10. Id. Nipon shobunten (Grammatica giapponese in giappo-

nese). Yokohama, 1888, Vol. 1.

11. H. A. Gile.s. Chmng Ts&: Mystic moralist and, Social

Reformer. London, Quaritseh, 1889.

12. Journal of the American Oriental Society. Thirteenth

Volume, New-Haven, 1889.
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MUSEO INDIANO

L’importanza di questa istituzione, oltrecli6 dai doui clie costaaiemente

ad essa pervengono, ^ conferiaata dal progressifo* aameritaTe dei visitatori

nei giomi di mercoledx e sabato, in cut 6 aperta al pnbblico: il loro nu-

mero dal gennaio al maggicr sail in qnest’anno ad oltre nn migliaio.

Fra i doni parrenuti sono da segnalare una scaccliiera in avorio (vedi

num. 8) della defunta Signora M. Mignaty; nna splendida coppa d'argento

totmente cesellata a rilieyo, e una piccola profumiera cesellata, ambedue

donate da S. A. 11 Ee di Cutcli.

Fra i Socii benemeriti del Museo ^ da ricordare specialmente Sir Eo-

berfc Needham Gust, il quale, oltre la Collezione ^QWImperial Gazetteer

of India, invio in dono anclie la splendida raccolta delVArchaeological

Survey of India,

H Birettore del Museo contribui al suo incremento donando alcuni

oggetfci che compariscono nella nota seguente.

A maggior comodo dei visitatori che non posseggono il Catalogo a

stampa, fu determinate di apporre le relative indicazioni ai aingoli. og-

getti, e questo lavoro h presso al suo compimento.

H Consei’vatore

Prof. Girolamo Donati

Nota degli oggetti

PEETENUTI IN DONO AL MuSEO InDIANO.

1. Oollana di diaspro usata nel Kashmir. (Dono del Direttore).

2. Incisione eseguita in Firenze nel 1806, rappresentante il

sepolcro dell’Imperatore Akhar a Secundri^ nell’Indostan (Id.).

3. Incisione eseguita in Firenze nel 1806, rappresentante il

sepolcro delllmper. Shere Shah a Lasseram nel Bengala. (Id.).
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4. Quattro vedute dell’ India colorate a seppia del pittore

G-herardi verso I’anno 1835 (Dono del Direttore).

5. Una antica cassetta in legno, riccaxnente intagliata, di

Bombay, donata dal Direttore (Id.).

6. Parecchi avorii scolpiti rappresentanti scene eroticbe

della vita di Krishna, gi&, appartenuti al trono del Re di Tan-

giore (Id.).

7. Dne rappresentazioni di scene di caccia indo-persiana,

su lacca (Id.).

8. Grande scacchiera d’avorio a forma di libro contenente

tre seatole da giuoco : i pezzi sono d’ avorio, ebano e bosso

(Dono della Signora Margberita Albana Mignaty).

9. Ventotto figurine rappresentanti tipi e costumi dravi-

diani (Dono del Cav. G. Mignaty).

10. Modello di palancMno di Madras (Id.).

11. Modello di carro tirato da buoi, di Madras (Id.).

12. Mascbera singalese in legno (Dono del Sig. Carlo Ha-

genbeck).

13. Porta nova formato con un novo di struzzo (Dono di

S. A. il Re di Cutch).

14. Vaso d’argento riccamente cesellato (Id.).

15. Piccola profumiera d’argento (Id.).

16. Armi riccamente cesellate (Id.).

17. Stoffe diverse (Id.).

18. Due vasi (Id.).

17. Antico calamaio indo-persiano, in metallo dorato (Id.).

NoTA DEI DONI

FATTI DA SUA AlTEZZA'IL Re DI DhARAMPORE.

1. Armlets of Palm leaves.

2. Grass necklace double &

single.

3. Armlets of Palm leaves

simple & woven.

4. Bangles of Palm leaves

small & large.

5. Ring of Palm leaves.

6. Necklace of glass beads.

7. Id.
,

id.

8. Armlets of Brass.

9. Id. id.

10. Tin parring.

11. Anklets (Brass).
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12.

Armlets (Brass).

1.

Wooden Armlets.

1. Gun.

1. Arrow.

1. Bow & Arrows.

1. Armlet of Palm leaves.

2. Id. Id.

3. Bangle of Palm leaves.

4 . Ring of Palm leaves.

5. Brass Armlets.

6. Brass Armlets.

7. Brass Anklets.

8. Brass Armlets.

9. Wooden Armlets.

10.

Grass Armlets.

'll. Neeklace of glass beads.

12. Id. id.

13. Earrings.

14. Armlets of Brass.

NoTA DEI DONI

PATTI DAL Maharaul Shri Peatapsingji Gulabsing.ji Eajah

DI Bansda.

7. Bangles.

8. Earring.

9. Brass rings.

10. Rosaries of glass beads.

11. Rosary of glass beads.

12. Langot

1. Bodice.

2. Bodice.

3. Odhani.

4. Turban (Pagii).

5. Sarree.

6. Bangles.

Patroni del Museo Indiano K ,

1. Sua Maestk Don Pedeo d’Alcantaea, Imperatore del

Brasile.

2. Sua Altezza il Re di Gidnagae.

3. Sua Altezza il Re di Bhaunagar.

4 Sua Altezza il Re di Teavancor.

1 Sono patroni tntti qne’ signori che abbiano fatto al Museo un done

da 500 a 1000 lire. Alcuni de'nominati furono accolti tra i patroni per

Tospitalitli usata al fondatore del Museo Indiano nel suo soggiornO nel-

rindia*
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5. Sua Altezza il Re ui Udaipur.

6. Sua Altozza il Re del Kashmir.

7. Sua Altezza il Nizam di Haiderabad.

8. Sua Altezza il Re di Tipperah.

9. Sua Altezza il Nawab Ahsanullah di Dacca,

10. Ragia Comm. Surindro Moiiun Tagor. Calcutta.

11. Baronet Sir William Wedderbdrn. Bombay.

12. M. W. B. Mdlock Esq. Collector. Surat.

13. Dott. Cav. G-erson da Ounha. Bombay.

14. Conte Alessandro Albiani. Pietrasanta.

15. Dastdr dott. Giamahpgi Minocehergi Giamasp-Asana.

Bombay.-

16. Dastur Khorsedgi Begiangi. Bombay.

17. Sir Dinshaw Manokgi Petit., Bombay.

18. Nanabhoy B. Gigibhoy. Bombay.

19. Giamsetgi Nosseryangi Petit. Bombay.

20. Kovasgi Dinshaw. Aden.

21. Dhangibhoy Pramgi Patel. Bombay.

22. Pramgi Nosseryangi Patel.

23. Baronetto Sir Giamsetgi Gigibhoy. Bombay.

24. Behramgi Dadabhoy Keranyalla. Bombay.

25. Dadabhoy Nosseryangi. Bombay.

26. Gialbhoy Ardeshir Shet. Bombay.

27. Nosseryangi Manokgi Petit. Bombay.

28. Nosseryangi Gehangir Wadia. Bombay.

29. Gehanghirgi Nosseryangi Mody. Bombay.

30. Comm. Ernesto Rossi. Firenze.

31. Comm. Gioy. Temple Leader. Firenze.

32. Cav. Federico Wagniere. Firenze.

33. Signor Amiloare Ancona. Milano.

34. Rama Dasa Sena. Bebrampnr.

35. Comm. J. H. Riyett. Carnac. Allahabad.

36. Conte Comm. Geza Kuun. Maros. Nemetbi.

37. Signora Margherita Albana Mignaty.
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Socii benemeriti

1. Sua Becellenza Lord Eeay, GoTematore di. Bombay.

2. Sir William Wordsworth. Bombay.

3. Cay. Bdoardo Tyrrel Leith. Bombay.

4. Birozshav M. Mehta. Bombay.

5. HoRMDseti Ardeshir Hormhsgi. Wadia. Bombay.

6. Dargivandas Madhavdas. Bombay.

7. SoRMHSGi Bomangi Gigibhoy. Bombay.

8. Dadabhoy Bomangi Gigibhoy. Bombay.

9. Onoreyole Easinath Telang. Bombay.

10. Giamsetgi N. Tata. Bombay.

11. Koyasgi Gehanghir Readymoney. Bombay.

12. Sua Altezza il Principe di Palitana.

13. Barone Giorgio Enrico Levi. Firenze.

14. Adolfo Scander dei Baroni Levi. Firenze.

15. Angelo di Settimio Modigliani. Firenze.

16. S. A. il Re di Kdtch.

17. S. A. il Rajah di Dharampore.
18. S. A. il Rajah di Bansda.

19. Pestanji Dinshaw di Aden, residente a Zanzibar.

* Figurano tra i benemeriti quelli che concorsero al Museo con doni
di circa trecento lire, o agevolarono in alcun modo la creazione del Museo.
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DANTE E L’ INDIA

Dante nomina nel suo poema, ma particolarmente nella can-

tica del Piirgatorio, I’lndia, gli Indi, il flume Gauge, il legno

indico, e gli alberi dei boschi indiani die intreceiano in alto

i loro rami. Il suo pensiero si h rieMamato con frequenti im-

magini a quella regione meravigliosa e piena di portenti. Piti

cbe ogni altra regione orientale, I’lndia ha dunque colpito,

con le sue remote meraviglie, la mente del poeta, il quale,

neir immaginare rOriente, vedeva sorgere il sole dal Gauge.

Ma questa predilezione ch’ egli sembra avere dimostrata per la

regione indiana, non darebbe forse qui motive di specials di-

scorso, se non si potesse pime aggiungere che Dante collocb il

suo Purgatorio in un’isola indiana.

Ora e questa dimostrazione ch’io spero di poter fare qui

brevemente.

Eichiamiamoci, anzi tutto, alia mente la forma ed il luogo

del Purgatorio Dantesco.

Dante lo colloca in un’isola remota dell’altro emisfero.

Pietro di Dante annota: « Mons et locus Purgatorii dieitur

esse Mons Libanus in Oriente, in regione Phoenices, juxta Medos

•et Damascum. Vel secundum, Isidorum, est in alio emis2)hae-

rio, sive orhe in cuius sunmitate est Paradisas Terrestris »

.

Verso la met^ del secolo decimosesto. Pier Francesco Giam-

bullari tenne un ragionamento, erudito nel tempo suo, ove di-

scorse con molte parole “ Del sito del Purgatorio » . Il tema

gli parve nuovo, e per6 egli impress a trattarlo; ma, in verith,
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pre concliiiidere assai poco. Udiamo, in ogoi modo, i suoi argo-

menti. u Se a pin chiara dimostrazione del Inogo Che e pre-

supposto dallo antore, io mi far6 alquanto lontano, scusimi

la qualit^i della cosa che Io ricerca, per la invecchiata cre-

denza di tanti scrittori e Greci e Latini, che, negando al tntto

gli Antipodi, ci hanno posto qnesto Mondo in nna sola parte

abitato. Affermando pin del doyere che i dnoi estremi di quello

sono la meta, dell’anno yestiti di continoye tenehre; et hanno

i freddi tanto eccessiyi, che la natura de’ viventi non gli pu5

sopportare in gnisa alcnna. Et che la parte del mezzo e con-

tinoyamente abbruciata da un calore tanto intenso e da uno ar-

dore SI smisurato, che sofferir non lo pnote yivente alcuno.

Gose, per qnanto mostra I’esperienza, tntte false, tutte erronee,

tutte hugie, nate da la poca cognizione, che gli antiehi aye-

yano del Mondo. Non sappiamo noi per tanti che yiyono, che

sotto lo Eqninoziale e nella stessa loro zona torrida, non sola-

mente e abitazione comoda ed atta alia vita umana; ma yi

sono ancora gli ampissimi Eegni di Gumhra, di Ginega, di Melli,

di Orguena, del Presto Janni, di Melinda, di Ceila, di Colicut,

di Summotra, di Pome, e, nel mioyo Mondo, nna gran parte

di essa America? Abitasi adnnqne la Terra per tntto, e per

tntto fa Inme il sole. II che ben doyette conoscere il Poeta

nostro, ayyegna che, per non contrapporsi alia opinione comune
della eU sua, non ayendo come noi altri la esperienza in favore,

non ardisse forse manifestarlo con altro modo che col tingere

in qnello altro Emisperio il suo Purgatorio, nel quale allego-

ricamente insegna egli mondarsi da’ vizi alle anime de’ viventi

e non a quelle de’ morti del Purgatorio, delle qnali tanto e

ancora il disparere tra’ sacri Dottori, che mal si pnote sin qui

assegnarli un luogo certo e determinate, con cib sia che Ugo
da San Vittore lo ponga tra’ vivi e negli stessi luoghi dove

I’anime avranno peccato
;
San Tommaso, nella XXI del quartof

ci assegna due Purgatorii: I’uno comune e questo sotto terra,

congiunto con lo inferno; 1’ altro particolare so^pra la terra,.

e a beneplaeito di esso Dio. Agrippa lo universalissimo, naiTa

de lo spaventoso monte di Noryegia, lungi dal quale, per lo

spazio di un miglio, si sentono le strida e le nrla orribilis-
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sime; si veggono le forme iDaurosissime, e si toceano le due

foutane insopportabilissime, per il caldo runa e -I’altra pel

freddo, che continovamente da quella montagna, runa a I’altra

yicina, versano e scorrono.

Ne Yoglio a qiiesto proposito ragionarvi del doloroso Monte

di Scozia, de la spelonca di Patrizio, de le navigazioni di Bran-

dano e de le maraviglie di Sasso Grrammatico; il quale de-

scriye, nella sua Danica, il Palazzo orribile di Geruto, e la

carcere spayentosa di Ugartiloco, luogbi tutti di questo niondo,

ma deputati od a carcere, od a tormento e delle auime e degli

spiriti. In fra tante e si varie opinioni, il dottissimo Poeta

nostro, senza manifestamente contradirne alcuna, pose il suo

Purgatoriq in quello altro Emisperio. Nel piii alto punto di

questa Palla, dove e’ pose il Monte Sion, tenne fermo un pie’ delle

seste, et allargando T altro per novanta gradi, gu*6 un cercMo

cbe gli divise tutta la PaUa in duoi Emisperii, cioe mezze

palle, e gli servi parte per Orizzonte, tra Tuna e Taltra, chia-

mando nostro Emisperio la mezza palla di Sion e I’altra mezza,

opposta a questo, Emisperio del Purgatorio. Imperb cbe e’ si

ayeva immaginato cbe questi duoi monti fossero talmente op-

posti I’uno a Taltro, cbe Lucifero, nel mezzo di amendue, collo-

cato ritto nel Centro dello Universo, ne avesse a piombo Tuno

sopra il capo e questo fosse il monte Sion, e 1’ altro cbe e

quello del Purgatorio, sopra le piante de’ piedi. Il cbe mani;

festa egli stesso nel quarto canto del Purgatorio, ma, per

altra via, dicendo:

Come ciij sia, se’l Yuoi poter peiisare,

Bentro raccolto, imagiiia Sion

Coil questo Monte in su la l^erra stare,

Sx che amendue hanno un solo Orizon

Et diversi Emisperii »

.

J1 Giambullari non ci dice nulla di piii per fissarci il luogo

precise del Purgatorio
;

e, dal tempo del Giambullari fine a noi,

non mi consta cbe la questione siasi molto piii cbiarita.

Kiprendiamola dunque da capo e seguitiamo, anzi tutto,

il testo della Divim Commedia^ per formarci un’idea precisa

del monte del Purgatorio, secondo il concepimento Dantesco.
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Neir ultimo canto Inferno ^
ci si la ragione del

formarsi _di quell’ alto monte circondato dalle acque e sfidante

il cielo, per la caduta di Lucifero precipitato neirabisso infer-

nale : In tal mode il monte sacro e messo in diretta relazione

con la regione sotterranea abitata dai Demonii.

Ba questa parte cadde giii dal Cielo,

Et la Terra die pria di qua si sporse,

Per paura di lui del Mar velo

;

E veiine a TEmisperio uostro, e forse

Per fuggir lui, lasci6 quel luogo vuoto

Quella die appar di qua e su ricorse.

Il monte altissimo e nelV emisfero australe
,

e di 1^ sol-

tanto si vedono le quattro stelle del polo antartico

:

lo mi Yolsi a man destra,- e posi mente

AlPaltro polo, e vidi quattro stelle

Non viste inai fuor di’alla prima gente.

Adamo ed Eva, esseiido al Paradiso Terrestre, poterono vedere

quelle stelle; cacciati dal Paradiso, non le videro jDift. Dobbiamo
dunque immaginare con Dante die il Paradiso Terrestre si tro-

vasse in una isola dell’ emisfero australe, in lontane acque

(canto YII), e die, abbandonata dai'primi nostri beati parent!,

I’isola rimanesse deserta Le acque ' intorno all’isola del Pur-
£atorio non sono navigate da uomini:

Yenimrao poi in sul lito diserto,

Che inai non vide navicar sue acque

Uoin, che di ritornar sia poscia esperto,

1 Anche, nelle antidie credenze degli Egiziani, il Paradiso, a quanto
pare, figuravasi in una isola. E forse la terra di Punt ricordata in un pa-
piro della XIP dinastia, come 1’ isoln diviuG, che Biodoro pone coutro
TArahia felice, non h altro che la meravigliosa isola di Seilan. Veggasi
in proposito un dotto scritto del padre Cesare Be Cara, nel quaderno del
20 ottohre 1888 della Giviltd Gattolica intitolato: QU Ilyksos o Ee pa-
stori di Egitto. Le informazioni che troviamo in questo scritto combinano
conde nozioni principali che si lianno intorno alia Tahropana; onde non
duhitiamo che il nostro eruditissimo ainico, dopo la lettura di queste pa-
gine, modificher^ alquanto la sua conclusione intorno alia terra di Punt,
ch egli, dietro la guida del Golenischeff, ha cost bene descritta.



DANTE E L’iNDIA 7

E affacciandosi il poeta alia parte 07e si alza la montagna

del Piirgatorio (canto III), gli appare

Voggio

Che invexso il ciel pit alto si dislaga.

e poco pid oltre (canto IV) aggiunge che la cima del monte,

sospeso quasi a perpendicolo, 7a a perdersi nel cielo :

Lo sommo er’alto die vincea la vista,

E la costa superba piu assai,

Che da mezzo quadrante al centro lista.

Trovandosi nelF altro emisfero, Dante si stupisce che V ombra

cada da una parte diversa che nel nostro

:

Gli ocelli prima drizzai a’ hassi liti

:

Poscia gli alzai al Sole* ed aiiimirava

Che da sinistra ii'eravam feriti.

Onde, in breve, ne avr^ le beffe di Belacqua, che gli do-

mandert con ischerno

:

Hai ben vediito come il sole

Dairomero sinistro il carro mena ?

Virgilio gli spiega il singolare fenomeno, con qneste parole

:

Come cio sia, se 1 viioi poter pensare,

Dentro raccolto immagina Sibn

Con questo monte in sn la terra stare,

Si ch’amendue hainio un solo orizbn

E diversi emisperij onde la strada,

Che' mal non seppe carreggiar Eetdn,

Vedrai com’a costui convien che vada

Dairmi, quando a colui dalhaltro fianco.

Il Monte del Purgatorio si figura diinque agli antipodi di

Gerusalemme. Dante si dichiara pago della spiegazione e sog-

giunge

:

Certo, Maestro mio, diss’io, unquanco

Non vidi chiaro, si com’ or discerno

La dove lo mio ingegiio parea maiico.
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Clie 1 mezzo corcliio del moto superiio,

Che si chiama Equatore in alcun’arte,

E che sempre riman tra 1 sole e ’1 Yeriio,

Per la ragioii che di’, quinci si parte

Verso settentrion, quanto gli Ebrei

Vedevan lui verso la calda parte.

Ma s’ a te piace, volentier saprei

Quanto aveino d’andar; che 1 poggio sale

Pill che salir non posson gli occhi niiei.

La prateria che si trova a mezzo il monte del Piirgatorio

suggeiisoe a Dante ima comparazione attiiita da oggetti natu-

ral! indiani

:

Oro ed argento fino e cocco e biaeca,

Indico legno lucido e sereno,

Fresco smeraldo in I’ora che si fiaccaj

Dall’erba e dalli fior dentro a quel seiio

Posti, ciascnn saria di color vinto,

Come dal suo inaggioro e vinto il ineno.

La Lima a mezza notfce corre il cielo sopra il monte del

Purgatorio, qnando a Eoma si vede calare il sole verso la Cor-

sica e la Sardegna

:

La Luna, quasi a mezza notte tarda,

Facea le stelle a noi parer piii rade,

Fatta com'’un secchione che tutt’arda;

E correa contra il cicl, per quelle strade

Che il Sole inhamma allor che quel da Poma
Tra’ >Sardi e Ccu’si il vede quando cade.

Nelle parti piii alte del monte del Purgatorio, non succede

aloiina alterazione atmosferica, ne mntazione di suolo

:

non pioggia, non grano, non neve,

Non rugiada, non brfna piii su cade,

Che la scale Ita de’ tre gradi breve.

Nuvole spesse non paion, nh rade,

corruscar, ne tiglia di Tauraante

Che di la cangia sovente contrade.

Secco vapor non surge piii avante

• Ch’ al sornmo de’ tre gradi ch’ io parlai,

Ov’ ha il vicario di Pietro !e piante.
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Trema forse piii giii poco od assai

;

Ma, per vento die in terra si nasconde,

Non so come, qnassii non iremo mai.

II monte, verso la cima, lia alberi meravigliosi

:

Ma tosto ruppe le doled ragioni

Un alber die trovamnio in mezza strada

Oon pomi a odorar soavi o buoni.

E come abate in alto si digrada

Di ramo in ramo, cost quello in giuso;

Cred’ io perdie persona sn non vada.

Dal lato, onde il cainmiii nostro era cliiuso

Cadea dall’alta roccia un liquor cliiaro,

E si spandeva per le foglie snso.

Quando a Genisalemixie, ove Cristo a morto, il sole nasce,

qiiando sul Gange e la nona ora del giorno, al monte del Pur-

gatorio il sole tramonta:

Siccome quando 'i primi raggi vibra

La dove il suo Eattore il sangue sparse,

Cadendo Ibero sotto Talta Libra,

E Tondc in Gange da nona riarse,

Si stava il Sole; onde ’1 giorno sen giva,

Quando TAngel di Dio lieto ci apparse.

In cima del Monte del Piirgatorio tinalmeiite si trova nn mi-

rabile giardino, il Paradiso Terrestre, dal qnale si dipartono

due fiumi mirabili. La selva del Paradiso e assai fitta, alta,

ramosa, fronzuta, oscura e, per la colpa di Eva, rimasta viiola

(c^nto 82 °) per la quale non penetra ne raggio di sole, ne

raggio di lima, Il mondo favoleggiato dagli antichi poeti nel-

I’et^ deH’oro, e il Paradiso Terrestre

:

Quelli cb’ anticamente poetaro

L’eta delPoro e suo stato felice,

Forse in Parnaso esto loco sognaro.

Qui fu innocente Tumana radice,

Qui primavera sempre ed ogni frutto;

Nettare h questo di die ciascun dice.

E I’albero di Adamo richiama a Dante particolarmente Tim-

magine degli alberi indiani, come la -jicm religioscij la fiem
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indica, die propagaiio e dilatano in modo gigantesco i loro

rami, spesso disadorni di fronda

:

lo senti’ moiinorare a tutti : Adamo
Poi cercliiaro una Piaiita dispogliata

Di fiori e dWtra fronda in ciascuii ramo.

La chioina sua, die tanto si dilata

Pin quanto piu h su, fura dagPIndi

Ne’ bosclii lor per altezza ammirata.

Tale e la rappresentazione fisica del monte del Pnrgatorio,

figurata con le proprie parole di Dante.

Posto che non sia pin alcnn dubbio che Dante collocasse

il Pnrgatorio in una isola, creduta deserta, agli antipodi di Gre-

rusalemme, non mi pare ora che occorra molta fatica a disco-

prire che una tale isola, secondo la mente di Dante, doveva

essere la terra sacra di Seilan.

Qnest’isola che il cosi detto Ponte d’Adamo separa dall’India

meridionale,' e sopra la quale s’inalza come un gigante il

cosi detto Picco d’Adamo, creduto, se bene non sia, la pih alta

punta di quella regione equinoziale, a motive della sua mag-

giore eminenza dal piano, e sacra in piu modi
;

agli Indii, che

vi avevano immaginata la regione infernale, il regno de’ ser-

penti, rimpero di B^vana, il ricco e potente re de’ demon!,

venerato lungo tempo nell’isola come un Dio della ricchezza,

come un Plutone ed un Pluto, sconfltto pin tardi dalla po-

tenza dell’eroe brahmanico E^ina; ai Buddhisti che fanno pre-

dicar lungamente Buddha ai piedi di un albero gigantesco di

/leus religiom, e mostrano ancora sul picco d’Adamo I’orma

che vi lascid il piede del santo pellegrino; agli Arabi, che

si trasferirono nell’isola di Seilan, assai prima di Maometto,

e collocarono il Paradiso Terrestre in quell’isoia, e diedero il

nome di Picco d’Adamo al monte sul quale Adamo felice abit6

;

0 I’impronta del piede d‘Adamo e spiegata dall’indugio ch’ ei

fece sulla cima del monte, qiiando, discacciato dal Paradiso

Terrestre, prima di staccarsene voile kneora contemplarlo una

volta; nel toglierlo poi dalla terra di Seilan, perchS Adamo

non avesse piu la tentazione e possibility di tornare al Para-

diso Terrestre, lAngelo diede una spinta col piede alia terra,
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e cosi nacque im’ isola clie rimase per Inngo tempo deserta. Ai

Cristiani detti di San Tommaso I’lsola di Seilan e sacra an-

cora, poiche essi pretendono che il Santo Apostolo vi abbia

predicate e compinti alcimi de’ suoi miracoli piii belli, noto

poi che al nome sanscrito di Seilan, Sinha.ladvipa, corrotto in

Selendiva e Selendippo, o Serendippo si riferiscono nnmerose

leggende e storielle medieval! che aniccbirono, pel tramite mu-

siilmano, la letteratura popolare di parecchie tradizioni meravi-

gliose. Con questa nozione, che si pu5 dir veramente generale,

nell’antichit^ e nel medio-evo, intorno al carattere sacro e mira-

bile deirisola di Seilan, dominata da un gran monte, che ha

sempre colpito la immaginazione de’ navigator! nell’ Oceano In-

diano, non e strano che Dante, dope avere indicate Gerusalemme

•come primo punto fisso al suo viaggio fantastico, all’iiscir dell’In-

ferrio, immaginasse il Purgatorio come im monte che si ergeva

ai creduti antipodi di Gerusalemme, in una regione come Seilan

che nel suo seno celava un Inferno ed ogni maniera di gemme e

di tesori, e sopra la quale come un alto trono ed un sublime

profumato altare, la tradizione orientale aveva collocato I’Eden

dei primi viventi.

Secondo la proiezione de’vari mappamondi disegnati sopra

le nozioni degli antichi geografi greci, a incominciare da Ecateo,

Erodoto, Dicearco, Ipparco, Eratostene, venendo hno a Tolomeo,

riiidia appare sempre all’estremo confine della terra; ed, all’estre-

mit^ di essa, vedesi, per lo pin, figurata I’isola Taprobane, il

nome greco che risponde all’antico nome sanscrito di Tamraparni

dato all’isola di Seilan; e, nel secondo secolo dell’ era volgare,

dura la stessa rappresentazione dell’India e dell’isola Taprobane.

La carta Peutingeriana ci mostra pure quest’isola all’estremo

confine orientale della terra; cosi pure il mappamondo anglo-

sassone del decimo secolo, e il mappamondo di Marino Sanudo

dell’anno 1320. Non e dimque alcuna meraviglia cbe Dante,

figurandosi il monte del Purgatorio nella parte piti remota della

terra, ed a’ suoi antipodi, lo immaginasse nell’isola di Tapro-

bane, 0 di Lanka, o Sielendiva o Seilan, che, oltre il suo carat-

tere costantemente sacro, lispondeva pure, per la sua situazione

geografica, alle ragioni particolari della topografia dantesca.
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Ma ci5 che finqul pu5 apparire come una semplice con-

gettura probaliile, mi sembra divenir certezza, quando leggiamo

le notizie cbe i libri letti da Dante contengono intorno all’isola

di Seilan o Taprobaue. II geografo Solino, del terzo secolo

dell’era volgare, guida a Fazio degli Dberti nel Dittamoado,

come Virgilio a Dante, era assai popolare nel medio evo, ed

egli pu6 essere la nostra principal guida in questa indagiiie,

tenendo per5 coiito cbe tutto ci6 cbe dice Solino intorno all’In-

dia e all'isola Taprobane e preso quasi di pianta da Plinio, il

quale diriene percid la nostra prima autoritb.

Plinio ci dice cbe Taprobane e « extra orbem » e cbe per

lungo tempo fu stimata essere un altro mondo opposto al nostro

:

n Taprobanen alteruna orbem terrarum esse, diu existimatum

est
,
Anticbtonum appellatione » . Degli anticbi gli uni crede-

vano cbe I’altro polo opposto al nostro fosse disabitato; altii

cbe i primi abitatori fossero in quell’isola onde il nome loro

dato paleogoni-. « Megastbenes (scripsit) flumine dividi, inco-

lasque Pulaeoijonos appellari » . Ecco dunque gib un indizio

cbe il prime uomo b da cercarsi nellTsola di Seilan, e Plinio

fa pure menzione degli Arabi che vi ayevano introdotto i loro

costumi e insieme coi costumi, assai probabilmente, le loro tradi-

zioni. Plinio accenna ai due flumi dell’isola cbe cbiama Palaesi-

murdiis et Gydara; e avyerte I'inaccessibilitb delle navi all’isola:

« Mare interest vadosum, senis non amplius altitudinis pas-

sibus, sed certis canalibus ita profundum, ut nullae ancorae

sidant; ob id navibus utrimque prorae ne per angustias alvei

circumagi sit necesse » . Aggiunge cbe di lb non si vede il

settentrione (Septentrio non cernitvu'). Quindi narra degli am-

basciatori del re di Taprobane arrivati a Roma sotto I’impe-

ratore Claudio, i quali ammirano a Roma I’Orsa e le Pleiadi

e raccontano che nel loro cielo, nel eielo australe, nel cielo

di Seilan brilla la stella Canopo » sidus ingens et clarum «

.

Si ricordi ora la meraviglia di Dante derisa da Belacqua, per

la parte dirersa da cni si proietta I’ombra sul monte del Pur-

gatorio, e si riscontrino le parole di Plinio “ Sed maxima mi-

rum iis erat, umbras suas in nostrum coelum cadere, non in

suum; solemque a laeva oriri, et in dexteram occidere potius

quam e diverso ».
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Solino corapeiidiav, parafrasa, o copia le parole di Plinio;

quiadi non ci occorre riprodurre le sue informazioni
;
solamente

aggiiiBgiamo che egli rammenta la smisurata altezza dei fltti

bosclii di ftcits dell’ India, e le ombre dei loro rami die si

distendono per I’ampiezza di due stadii; e die alldsola diTapro-

bane si pu5 navigare per quattro soli mesi dell’ anno b Se-

condo Solino, le navi che vanno all’isola di Taprobane sono giii-

date da nccelli; nn angelo alato giiida la barca all’isola del

Piirgatorio di Dante. Marco Polo dice die Seilan e la mi-

gliore isola del mondo di sua grandezza » die gira « duemila-

quattrocento miglia, secondo che dice lo Mappamundo «
;

e che

« anticamente ella fu via maggiore, che girava quattromila-

seicento miglia, ma il vento alia tramontana vien si forte, che

una gran parte n’ha fatto an dare sott’acqua. In questa isola

nascono i buoni e nobili rubini, e non nascono in niun luogo

del mondo piiie, e qui nascono zafHri e topazi e amatisti, e

alcune altre pietre preziose. E si vi dico che il re di questa

isola hae il piiie hello rubino del mondo, e die mai fosse veduto.

Egli e lungo presso che im palmo, ed e grosso benfe altret-

tanto, come sia un braccio d’uomo; egli e la pine ispren-

dente cosa del mondo; egli non ha ninna tacca, egli e ver-

^ Solini
, Collontanccc rerwii meraovahilium^ rec. Mommsen. Bero-

lini 1860 . « Indorum nemora in tarn proceram subliinaiitnr excelsitatein,

ut Iransiaci ne sagittis quidem possiiit; pomaxia ficus liabentj quaxum
codices in orbem spatio sexaginta passnum extubexantux

;
ramoriim um-

brae ambitu bina stadia consninuni — Taprobanem insulam, anteqnam
temeritas bumana exquisite penitus maxi fidem panderet, din orbem alte-

nim putaverunt et quidem quern habitare Anticlitones crederentur. — Sita

est inter ortum et occasum; ab eoo mari incipit praeteiita Indiae ». —
« Mare vadosum interiacet aliitudini non amplius senum passnum, certis

autem canalibus depressum adeo, ut nullae unquam ancorae ad profundi
illius fundamenta potuerint pervenire. — Nulla in navigando siderum
observatio; ut2)ote ubi sei^terntriones nequaquain videntur vergiliaeque iiun-

quam apparent'; lucet ibi Cauopos sidus clarum et am2)lissimum
;
solem

orientem dextera babent, occidentem sinistra. Observatione itaque navi-

gandi nulla suppetente, ut ad destinatum pergentes locum ca2)iant, veliunt

alites, qtiarum meatus terrain r^etentium magistros liabent cursus rcgeiidi;

quaternis non amjdins mehsibus in anno navigatiir
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miglio come fuoco, ed e di si gran valuta clie non si potrebbe

comprare. In questa isola b^e nna grande montagna ed e si

diruinata che niuna persona vi puote suso andare, se non per

un modo, che a qiiesta montagna pendono catene di ferro si

ordinate, ehe gli iiomeni vi possono montare suso. E dirovi che

in quella montagna si e il monimento d’Adamo nostro padre

;

e qnesto dicono i Saracini ;
ma gl’Idolatri dicono che v’ e il

monimento di Sergamo (Srirtoa)
,

e qnesto Sergamo fu il prime

uomo a cni nome fu fatto idolo,, che, secondo loro usanza, e

secondo loro dire, egli fo il migliore uomo che mai fosse

tra loro, e il primo ch’eglino avesson per santo E sappiafe

che qnesto fu il primaio idolo che fosse fatto, e di costui sono

discesi tutti gli idoli, e questo fu nell’ isola di Seilla in India;

e si vi dico che gl’Idolatri vi vengono di lontano paese in pel-

legrinaggio, siccome vanno i Oristiani a Santo Jacopo in 6a-

lizia; ma i Saracini che vi vengono in peligrinaggio, dicono

loure, che ee il monimento d’Adamo; ma secondo che dice la

Santa Iscrittura il monimento d’Adamo ee in altra parte «

*

Tutte le relazioni, tutti i racconti medievali parlano delle

meraviglie dell’isola di Seilan, e, quando i Portoghesi tentarono

rindia, ne fu data da un uffiziale al re di Portogallo nna

relazione portentosa; i suoi mari, egli disse, sono' seminati di

perle, i suoi hoschi di caimeUa, le sue foreste di ehano, i suoi

monti di ruhini, le sue grotte di eristalli, e Dio elesse quel

luogo come sede del Paradiso Terrestre. Le tradizioui elleniche

dell’eth dell’oro e le oriental! del Paradiso Terrestre si com-

binano nell’isola di Seilan e Dante stesso, rivolto a Stazio e

Virgilio, vi ha fatto allusione.

Nel Tesoro di Brunette Latin! troviamo intorno aUe mera-

viglie deirindia i racconti pih strani; ma qui noteremo soU

tanto ci5 che egli narra dell’isola di Seilan : « Anche v’ h in India

una isola ch" h appellata Taprohane, ed e dentro lo mare Eoo,

che vi corre per lo mezzo un grandissimo flume. E dall’iina

1 !N‘oii h qui da dimenticarsi che in graii parte delF India meri-

dionale, il primo uomo e la prima donna, sono venerati come Dio e

come Dea.
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parte sono li leofanti e altre bestie salv^tiche; e dall’altra parte

vi sono uomini, con grandissima quantitade di pietre preziose.

E sappiate che in quel paese non luce nulla stella, se non iina

ch’e grande e chiara che ha nome Canopes. E medesimamente

non yeggiono ellino la luna sopra la terra, se non dairottavo di

iiifino al sestodecimo. Quelle genti soao a diritto il sole levante.

E, quando vogliono andare per mare, ellino portano uecellij che

sono nutriti in quelle parti 1^ ov’elli vogliono andare e poi yanno

secondo che gli uccelli lo dimostrano. E sappiate che quelli

d’India sono la maggior gente del mondo, e grande parte di

queirisola d disahitata^ per lo grande calore che »

.

Nel Tesoretto^ I’isola merayigliosa e detta Fison:

Fison va piii lontano

Ed e da noi si strano,

Che quando ne ragiono

lo non trovo nessuno

Che Pahhia navicato,

Ne ’n quelle parti aiidato

;

Ed in poca dimora

Divide per misura

Le parti di levante

La dove sono tante

Gemme di gran valute

E di molta salute,

E sono in quello giro

Balsamo e ambra e tiro,

E lo pepe e lo legno

Aloe, ch’^ sx degno,

E spigo e cardamomo,

Giengiovo e cennaniomo,

Ed altre molte spezie,

Ciascuna in sua spezie,

E raigliore e piii fina

E Sana in medicina,

Appresso in questo loco

Mise in assetto loco

Li tigri, e li grifoni,

Leofanti e leoni.

Siamo dunque in un paesaggio indiano, oye, come se la

natm-a non avesse ancora creati suiHcienti prodigi, s’agginngono
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i mostri della piti fantastica mitologia, riprodotti nelle pro-

cessioni sacre, con que’carri colossali, sui quali sono figurati

animali immaginan, come i grifoni. Ed ecco quindi ancora la

probabile origine od occasione della immaginazione dantesca

del carro trionfante tirato dal grifone gigantesco, messa d’ac-

cordo con Talta visione dell’Apocalisse.

Tutte queste consonanze, in yero mirabili, tra le nozioni

cbe si avevano nellanticliit^ e nel medio evo intorno alVisola

di Seilan e la rappresentazione del Purgatorio Dantesco, non

devono parere eloquent! ? In quale altro luogo della terra, fuor

che nellisola sacra dell’cceano australe, si potrebbe collocare il

monte del Purgatorio? Kicordiamoci, in ogni mode che gi^ i

prossimi commentatori di Dante ci richiamavano, col loro com-

mento, alllsola di Seilan. L’anonimo Piorentino, a proposito

delle quattro stelle, annotava: « dice che mai quelle stelle non

yiddero se non i primi parent], cioe Adamo et Eva, che abi-

tarono nel Paradiso Terrestre, che e sotto il polo ch*d sotto

i noBtri piedi
;

et e la ragione qiiesta che in nessuna parte

della terra si pu5 essere che Tuno e I’altro polo si veggia, se

non chi fosse dirittamente sotto il cerchio equinoziale »

.

Merita finalmente d’ essere ricordata una incisione del GaUe
su disegno dello Stradano, layoro del secolo decimosesto, nella

quale si rappresenta Amerigo Vespucci in atto di osservare

con 1 astrolabio la costellazione detta della Croce del Sud, gik

descritta nel catalogo di Tolomeo, nel libro di Marco Polo,

nel Globo di Abu-Cassem composto nell’anno 1225. Si ossexva
in un lato della curiosa stampa il ritratto di Dante, con la

leggenda: « Danthes Aligerius Florentinus Poeta, anno MOCC
descripsit IIII Stellas antarcticas capitulo primo Purgatorii »

.

Sotto ai ritratto si leggono i versi di Dante:

lo mi volsi a man destra, e posi mente
AlPaltro polo, e vidi quattro stelle

Non yiste mai fuor ch'alla prima gente.

Dante credeva, con molti, che il paese degli Antipodi, il luogo
del Paradiso -Terrestre, fosse rimasto disabitato dope la par-
tenza di Adamo,. che 1 isola fosse deserta e guella ma.rina
non piii navigata.



DANTE E L’INDIA 17

La tradizione intorno alia montagna grandissima di Seilan,

diyentata per tutti i pellegrjai montagna di Penitenza, ossia

montagna di Piirgatorio e raccolta da quasi tutti i nostri viag-

gietori da Marco Polo in poi, che hanno visitato I’isola. Lu-

dovico Bartliema lascid scritto: « in cima di quella grandis-

sima montagna d una caverna, alia quale una volta I’anno

andavano tutti gli uomini di quel paese a far orazione, per

rispetto che dicono che 1 nostro primo padre Adam stette ivi

dentro a piagnere e far penitontia dapoi che’l pecc6; e che

Iddio li perdond e che ancora si veggono le pedate de' suoi piedi

e che sono eerca duoi palmi lunghe »

.

Ma vi d di piu
;
secondo la tradizione medievale maomet-

tana raccolta nel principio del secolo XVI da Odoardo Barhosa

portoghese nell'India stessa, dalla sommita del Picco d'Adamo

si sale al cielo, e per quella via sarebhe per I’appunto pas-

sato Adamo per recarsi al Paradiso. Ecco le parole del viag-

giatore portoghese: « Nel mezzo di questa isola (di Zeilam)

vi h im' altissima montagna, in cima della quale si vede un sasso

assai alto, e ivi vicino un stagno d'acqua chiara che di con-

tinue risorge ;
nel detto sasso, e fatta la forma delli piedi d’un

uomo, che gli indiani dicono esser la pedata del nostro primo

padre Adam, che essi chiamano Adam Baba e di tutte quelle

parti e regni vengono i Mori in peregrinaggio, dicendo che

di li ascese iii cielo il padre Adam »

.

Quest’ultimo indizio che si riferisce a tradizione antichis-

sima dell’isola di Seilan divulgata nel medio evo dai Maomet-

tani mi semhra definitive, per escludere qualsiasi duhhio in-

torno all’identitS, del Picco d’Adamo leggendario e del monte

del Purgatorio. lo temo avere accumulate soverchie prove della

mia tesi e per5,' con una enumerazione troppo lunga di con-

cordanze, stancata alquanto la pazienza del lettore. Ma se I’ef-

fetto della stanchezza pu5 essere la persuasione che il diseorso

anche
.
tedioso abbia contribuito a chiarire un quesito assai rile-

vante di topografia dantesca, non mi dorrh d’ avere forse ahusato

un poco della sua pazienza.

Chi cerca continue allegorie nella tessitura della Divina

Commedia non si terr^ pago di questa dimostrazione, e eonti-

Giorn -ik (hlla Sockta Aaiutica Ildianiu — IH.
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nuera a credere clie le quattro stelle vedute dal monte del

Piirgatorio rappreseutino le quattro virtu cardinali, e che il

monte abbia soltanto un valore simbolico, senza alcuna base

fisica e naturale. Quanto a me sembrerebbe sconoscere la vera

natiira del genio di Dante come di tutti i grandi gent poe-

tici, ove negassi un fondamento reale alle loro stupende idea-

lity. Quanto piil il genio si dispone a volare, tanto pib gli

h necessario toccare terra, per dispiccare un volo pib pode-

roso. Noi non solo non togliamo nulla al genio di Dante,

immaginando cb’ egli siasi dipartito, nel rappresentarsi il monte

del Purgatorio, dalla nozione d'un monte reale, ma anzi, per

tal forma di rappresentazione, la figura del Purgatorio ci si

rappresenta pib animata e pib viva. Dante ha di certo inteso

che il Paradise Terrestre era nell’isola di Seilan, e che dalla

eima del Monte di Seilan Adamo era salito al cielo; come

Michelangelo lanciava pib tardi il Pantheon sopra la cupola

di San Pietro, con uguale ardimento, I’Allighieri lancib il Pa-

radise Terrestre sul vertice del monte del Purgatorio, per far

salire i suoi penitenti da quella vetta di delizie sublimi al

cielo de’Beati. L’uomo purificato, santificato dalla penitenza,

fra i travagli del monte santo, arriva al Paradise Terrestre,

dove trova non pib I’Eva peccatrice, ma I’Eva redenta, dove

gli brillano, come smeraldi, alia vista gli occhi santi di Beatrice,

dove gli risplende pnrissimo il sorriso della donna idolatrata.

Egli ha dovuto penare lungamente fra le tenebre infemali e

fra i dirupi, le gole e i pericoli del monte di penitenza, prima

d’arrivare alia pace soave del Paradise Terrestre; cancellato

dalla penitanza ogni peccato, dissipate nel Lete ogni ricordo

del male, rinfrescato nell’EunoA e rawivato il desiderio del

bene, egli sente ormai leggiero il corpo ad ogni maggior salita

e potrb facilmente, dietro la guida amorosa del deice volte,

librarsi a vole, cercando il cielo. Se un’ isola al mondo era

degna, per le splendore della sua vegetazione, per le sue infi-

nite ricchezze, per la santitb do’ suoi ricordi, non solo di acco-

gliere il Paradiso Terrestre, ma che il pib alto genio di poeta

le rappresentasse, Seilan e, senza alcun dubbio, quell’isola;

e, nella parte pib prossima al cielo, di quella meraviglia del
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creato, Dante ritrov5 la sna Beatrice immortale. Ed a me,

ttno degli nltimi forse ma non de’ meno ardenti cnltori dell’India,

non e stata piccola compiacenza il potermi condurre alia per-

suasione, che il genio di Dante ha preso la via dell’India per

salire alle sovrane altezze del Paradise, e che una parte della

molta poesia che spira dalla seconda cantica del poema eterno

non e soltanto poesia orientale, ma stnpenda poesia indiana.

Angelo De Q-ubernatis.



LA POESIA PERSIANA
ANTEKIORB A PIRDUSI

(Da una Storia della poesia persiana, inedita).

Credono conoordemente i Persiani che inventore del verso

e della rima nella loro poesia sia state il re Behr^m-gdr, della

famiglia dei Sassanidi, che regno in Persia dal 420 al 438

dell’Era volgare. Qnesto re cavalleresco e gentile, la oni vita

divenne presto gradito soggetto di molti romanzi, e note agli

storici oceidentali col nome di Varahrdn quinto
;
ma gli occi-

dentali poeo sanno della sua vita avventurosa e come egli fosse

fra gli Arahi educato, presso i principi di Hira, e diventasse

presto valente in ogni arte gentile, e come il regno paterno

gli fosse dapprima contrastato e dato poi con gioia e con festa,

qiiand’ egli arditamente si tolse la corona reale posta sn di un

trono, in mezzo a due leoni ferocissimi.

Ora, a questo re, con molte altre cose helle, si attribuisce

anche I’invenzione del verso, narrandosi come egli uh giorno,

andando a caccia colla sua diletta Dil-Srim, fatto un colpo

maestro, useisse in una certa espressione : « lo sono I’ardimen-

toso elefante, io sono il leone n
,

che si trovb avere ritmo e

armonia. La leggiadra Dil-ardm avrebhe risposto con un altro

verso di ugual misura, e il primo distico persiano cosi sarebbe

stato fatto.

Del resto, due scrittori arabi, MasMi e Ibn Badrdn, vogliono

e sostengono che Behr§,m-gdr componesse anche alcune poesie

arabe, raccolte poi in un canzoniere, il quale sarebbe stato

anche visto in Bukhara da Aufi, scrittore persiano del secolo

decimoterzo. Questo Aufi ci dice ancora che tra i versi Arabi
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del re cavaliere alcuni erano ia persiaiio. Ma i Persian! die

al loro verso volevano dare origine tanto illustre, non si ap-

pagarono ancora, e alcuni vollero trovare il pin antico inoiiu-

mento poetico della lor lingua in due versi stati trovati sulla

facciata di Qajr i Shirm al tempo di Adhid ud-devleh, principe

della casa dei Buidi. I versi suonano augurio e lode al principe

che elev5 il sontuoso edifizio
;
ma perche hanno il metro arabo,

quello stesso che poi fu proprio delVepopea, il cosi detto Mu-
taq3.rib, e molto difficile die quei versi appartengano a quell’ an-

tica et^, cui si vorrebbero riferire, se gi^ ai tempi di Adhid

ud-devleh dovevano essere anticM* poiche qiiesto principe regnb

dal 357 d. E. (967 d. C.) al 873 d. E. (983 d. 0.)« Pare tut-

tavia che i Persian! volessero assolutamente di origine reale il

loro verso, poiche a qiiesti due racconti ne hanno aggiunto

un terzo, secondo il quale il primo loro verso sarebbe stato com-

posto senza avvedersene da un flgliuoletto di Yaqub, primo

principe Saffdrida. Il fanciiillo, present! i cortigiani, stava iiu

giorao giuocando alle noci, allorquando, nel vedere che la noce

da lui scagliata s’accostava alia fossetta, laddove doveva ca-

dere, nella sua gioia infantile gridb : « Eotolando, rotolando

ella va del biico alhorlo ! » Le quali parole dai cortigiani com- .

piacenti furono trovate avere un certo ritmo, e giudicate percid,

come da inteudenti di poesia, il primo esempio che s’ udisse

allora di verso persiano.

Devlet-shah, s'crittore persiano, morto nel 900 d. E, (1494
d. 0.) 5 racconta i tre fatti, or ora riferiti, nella sua storia dei
poeti. Ricorda le fonti dalle quali gliene e venuta notizia, ma
fa le mostre di credervi assai poco, e assai poco, veramente,
ci crediamo anche noi. Oppure anche ritenendo per versi e il

veiso improvvisato da Behrdm e V iscrizione stata scoperta
al tempo del principe Buida e il ritmo del fanciullo di Yaqub
giocante alle noci, stentiamo molto a credere che appunto questi
pnncipi avesse la poesia persiana. Simili racconti hanno per
noi lo stesso valore che ha la leggenda Indiana, secondo la
.quale, come leggesi nel Ramayana, il primo distico sarebbesi
trovato nelle parole lamentose che un aghirone, a cui un cac-
ciatore aveva uccisa la compagna, aveva dette un giorno nel
cospetto del sapiente Vaimtki.



22 LA POESIA PERSIANA AKTEBIOEE A FIRDUSI

Per6, mettendo da parte tutto questo, e miglior consiglio

lasciar non sciolta, perchS forse non si potrS, sciogliere mai, la

questione delle origin! della poesia persiana, che, come quella

di tutte le altre, si perde nelle tenebre dei tempi. E, d’altra

parte, qnando cominciamo' a trovar yersi di poeti persiani,

della cni autenticitS, nessiino pu6 dubitare, e ci6 intorno al 900

dell’Em nostra, la poesia persiana e giS, entrata e mostrasi

provetta in qxiella scuola di poesia cbe nel paragraf'o prece-

dents ' abbiam cMamato comune a tutti i Musulmani di quel

tempo. Con la qual maniera di poetare, tutta propria e distinta,

hanno ben poeo, anzi nulla da fare i yersi sparsi e incerti di

BehrS,m e degli altri sopra rieordati.

Ma, se yogliamo cominciare a yedere chi sono questi veri

poeti persiani, ci h necessario metter da parte tale cbe da

s& stesso si aiTOga d’esserne il prime, almeno in ordine di tempo.

Costui b certo AbbSs della cittb di Mery, il quale, nel 193

d. E. (808 d. C.), allorquando il Califfo Mamun degli AbbS,ssidi

entrb in Merv con gran pompa, ne celebrb le lodi con una

qafida composta da lui in persiano. Nella qual qapida egli

stesso dice di essere state il prime a poetare in persiano, perche

prima di lui la lingua di Peraia non era stata ancora da tanto.

u In questa foggia poesia non disse

alenn prima di me. ch& lungi assai

era da tanto il persico idloma ».

Cos! egli dice e soggiunge che dalle lodi, cb’egli fa del

Califfo, spera cbe la sua lingua natia ficquisterb bellezza e lustre

;

e il Califfo graziosamente gli fece un presents di mUle denari.

Ma I’unico squarcio, cbe noi posssediamo di questa qajida, ba

fatto conoscere cbe essa non poteva essere genuina e il Biber-

stein Kazimirski yi not6 pel prime abbondanza soyerebia di

sinonimi, soyerebie parole arabicbe, alcune espressioni sospette,

come quella questa foggia^ e I’uso di una parola araba

(badbrat) in sense di maestb come titolo cbe si db ai principi,

qnando essa, fine al quinto secolo dell’Egira, yoleva dire resi-

X Si noti che questo 6 un hrano tolto da un'opera sulla poesia persiana.
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denza reale. II sense di maestS, le venne assai piii tardi. Anclie

quel dire con insistenza di essere state il prime poeta persiano,

e testimenianza sospetta assai. Alle quali ragioni del Kazimirslri

possiamo aggiunger noi che, affermandosi dagli scrittori persiani

che, dope queste Abbds di Merv, nessuno poetb in persiano fine

al tempo dei Tahiridi e dei Satfaridi, il troppo lungo silenzio

indica che in quel tempo poetavasi in araho e in quei modi

e per quelle vie che di aopra ’ ahhiamo fatto notare. Percih

la qafida di Ahhds ei appare frutto troppo precoce e per questa

e per le ragioni di sopra assegnate, tale da doversi credere non

legittima e non genuina.

Venendo adunque a quest! Tdhiridi e Saffdridi, ai quali

accennano gla gli elogiatori di Abhds di Merv, tosto troviamo

una folia di nomi, ma nulla piu che nomi, o poco meno di

nulla. Di tanti poeti di cui gli scrittori oriental! fanno gran

lodi, 0 non b rimasto nulla, ovvero e venuto fine a noi sol-

tanto qualche distico o qualche breve squarcio di poesia, di cui

non si pub conoscere quale veramente sia il valore od il signi-

licato. Quest! poeti sembrano ombre di morti, dice il Darme-

steter assai giustamente, che, uscite per un istante dal sepolcro,

fanno intendere poche parole, poi ritornano nel loro silenzio

eterno. Altri vorrebbe udir di piu, ma la voce e raorta per

sempre. Eppure, da quel poco che ci b ancora concesso di inten-

dere, si capisce che quella voce b voce potente e che quel verso

che tosto s’interrompe, e pure un grido di un’ anima forte, e

espressione di pensiero grande e libero. Ma, se anche questo

poco ci e dato di sentire e d’intendere, il merito ne e tutto

di Ennanno Ethe, al quale va data lode di aver saputo e po-

tato trovare e raccogliere i versi sparsi e ancora superstiti di

quest! antiohi poeti.

E primo viene innanzi Hanzalah di Bddaghis, piccola citta

nel cautone di Merv-rud e di HerS.t, poeta dei Tdhiridi prima,

poi di Taqub primo dei Satfaridi, presso il quale egli sail in

onore grande. Nulla sappiamo della sua vita, e delle sue poesie

abbiamo due framinenti soltanto, uno di soggetto amoroso, I’altro

1 In mi capitolo antecedente.
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tocca lo stato di chi sta ai servigi dei principi, state di biiona

fortuaa e di pericoli. Gli scrittori orientali faiino di liii lodi

grandissime, e dicon rare le sue poesie, ma pih ilhistri del sole,

luentre altri gli da il vanto di avere usato pel primo la rima.

Ma perche i Tahiridi, rozzi e iiicolti, ponevano poco amore

alia poesia, dei loro poeti non si ricorda che cotesto Hanzalah,

che pur dovette passare ai Saffaridi. Anche tra i poeti dei Safta-

ridi non possiamo iioi ricordare che due soli, Firuz Mashriqi e

Abu Salik di Gurgdu. B del primo, che visse al tempo del

secondo principe Saffarida, Amr, il quale regn5 dal 265 d. E.

(878 d. C.) al 287 d. E. (900 d. C.), non ci resta che uu

povero squarcio di due distici, inetti uel pensiero e nell’espres-

sione, ben lontani dal giustificare le lodi sperticate che di lui

fanuo gli orientali. Dicevano Testro suo pin limpido del giorno

e le sue poesie pin dolci di uii bacio rapito; ma per dir ci5

doreano essi conoscere ci5 che non conoscianio noi, quautunque

a quests lodi orientali molto si debba togliere per amor del

yero. Di Abti Salik, vissuto pure ai tempi di Amr, nulla sap-

piamo, fiior ch’egli ebbe chiara rinomanza ai suoi tempi; ma
dai pochi distici che abbiamo di lui, si iutende come egli fosse

poeta artifiziato, che ama e cerca le espressioni soverchiamente

studiate.

Tanto sono scarse le notizie di. questa prima poesia per-

siana, che pochi noxoi di poeti, come si >ede, possiam noi re-

care innanzi, pochi esempi del loro modo di poetare e scar-

sissime notizie intorno la loro vita. Ma del tempo dei Sima-

nidi i nomi sono in numero maggiore e le notizie abbondano

di pih. Tra i- poeti loro vuolsi ricordare per il primo uii Abu

Shukur, che fu uomo illustre in Balkh, sua patria, predecessore

in poesia di Shahid e di Eudeghi, sebbene Teccellenza sua

nelTarringo poetico male ci sia attestata da un frammento in

due distici, nel quale egli si lagna del mal d’amore e della

fierezza della sua bella, e da pochi altri suoi versi sparsi pei

dizionari persiani. Eicordasi tuttavia di lui una Cobla in distici

rimati, ora perduta, e composta intorno al 330 d. E. (941 d. 0.).

Ma quel Shahid che or ora ahhiam ricordato, e forse il

primo poeta persiano di cui si debba riconoscere rincontesta-
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l3ile Yalore. Egli era della aitth di Balkh“ e fu detto di liii

che I’ingegao siio era atto a tiitte le forme poeticlie. Riideghi

stesso lo ebbe in graiidissimo onore,‘ e ne pianse la morte in

alcnni teneri versi, nei quali egli affermb cbe, mancandogli

Tamico, eragli aucbe mancata parte grandissima del sno ingegno.

E qiiesta lode confermauo i poclii versi die abbiamo di hii,

per i qnali si fa a noi conoscere nna niente eletta e robnsta,

cbe va oonsiderando le cose del mondo e le giiidica con la

pacatezza di im filosofo, col lingiiaggio aerio e misiirato d’liu

elegiaco greco. Egli, nel mondo, non vede cbe la sventura e

la vanity assolnta delle cose, e la terribile idea gli snggerisce

immagini foscbe e Ingubri, come quella deirupnpa cbe, po-

stasi al liiogo del domestico gallo fra le case rovinate di Tiis,

rispoude a chi I’interroga cbe al mondo non c’ e cbe vanita.

Loda la sapienza cli’egli dice nnica perla, e loda la virtii, ma
poi si sconforta notaiido die sapienza e riccliezza non vanuo

mai congiunte e cbe il sapiente vive per lo pin tapino e gramo.

Soltanto, e come di lontauo, sembra lo conforti il pensiero della

morte; ma il triste e desolante pensiero gli si atteggia nella

mente in modo strano, ed egli esce nella coiisiderazione die su

in cielo, se c’ h qnalcuno cbe conipone bende reali, c’ e ancbe

.cbi leiizuoli funebri appresta agli uomini, fatti eguali tiitti nel

cospetto della sepoltiira. Dile soli distici parlano d’amore, ma
per lagnarsene giusta la nioda di ogni poeta del tempo, sebbeue

con immagiiie niiova e tratta dalla natiira.

Passiamo sotto silenzio tre o qiiattro poeti, ai qiiali le lodi

dei contemporanei darebbero gran fama, mentre i podii versi

arrivati a stento fino a noi ne tolgono molta parte, e, tacendo

andie di iin Abu Abdallah di Giiinej^d, del quale abbiamo uno

squarcio di canto bacchico abbastanza spigliato, veniamo ad

Abu All, figlio di un medico e fornaio <?i Nisbapiir. E ci fer-

miamo volentieri a costui, non percbe egli abbia vero merito

di poeta, ma percbe le sue poesie sono satiriche e come tali

rivolte contro il padre suo cbe, pure esseudo fornaio, voleva

faiia da medico e da poeta. Di ci5 appunto lo morde colla sua

satira il degno figlio, ma i versi delluno e dell’altro sono goffi

e inetti, tanto piii goffi e inetti quelli del padre cbe voleva
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imitare i poeii d’amore. Ma, qiialiinqiie sia il merito dei yers1,

essi procedono da quella inclinazione, vivissima in qnei tempi,

al satireggiare, quale iiel preeedente paragrafo abbiam notata

e descritta.

D’ alcuni altri poeti inetti e oscuri, se pur son tali per

ringiuria del tempo, passiam sotto silenzio i nomi, ricordando

solo un Mamari di Gurgdn, rivale del gran Eudeghi, cbe, sfii-

dato dal principe a far come Eudeghi, arditamente gli rispose,

poeta animoso, die poco si curava delle cose di quaggiii, mentre

gli uomini son meta alle freccie della sventura. Accanto a lui

sta Eavnaqi di Bukhara, poeta degli ultimi tempi dei Sdm^-

nidi, non per arditezza di pensiero, ma per arditezza d’imma-

gini e forza d’espxessione, se pur tanto si pu6 dire da un brano

di iina sua qafida in lode del principe.

Ma di Deqiqi, di cui vorremmo dir piii lungamente, non

conosciamo con certezza la patria, poiche alcuni lo dicono di

Bukhara, altri di Tfis e altri di Samarcanda, e anche, quanto

alia sua vita, abbiam poche notizie. Fu poeta lirico e detto

appunto Deqiqi per la fina eleganza delle sue poesie, ma tent6

anche I’epica, poiche dal principe Nuh figlio di Manfiir Sama-

nida ebbe la commissione di verseggiare tutto quanto il Libro

dei Ee. Gi^ egli era giunto a tin migliaio di distici, quando un

vezzoso e riottoso paggio turco, che gli era carissimo, una notte

Tuccise di pugnale. Pare ch’egli fosse di natura inferma e ma-

laticcia, e airuna e alValtra circostanza accenna Pirdusi nel

principio del suo poema:

Ma di natura

egra fu sempre I’eta sua pin bella;

sempre ei lotto col mal. Venne improvvisa

su lui la morte e funeral corona

gli pos<'> sulla fronte. Ei, per quel male,

Palma dolce spiro, ne
,
finch' ei visse,

ehhe quel core alcun conforto o gaudio

un gioriio mai del viver suo. Cadea

la sua fortuna, ed ei niorla trafitto

dalla man d’uno schiavo.

Quei mille distici che narravano del re Gwshtasp, non sono

andati perdiiti, perehe Pirdusi, ammonito da un sogno, come
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egli racconta, diede loro onorevole posto nel suo poeina. Oomei

lirico, invece, egli lia un dire e un fare tiitto proprio e nnoYO,

e le immagini artifiziose e ricercate giiistificano il nome di

Deqiqi (sottile) che gli hanno dato i contemporaiiei. Uua sixa

descrizione della primavera spiega una pompa di colorito iiiso-

lilo, le immagini vi si succedono alls immagini, osciire tal-

volta ad intendersi per il signiflcato recondite clie hanno. Sul

finire egli dice d’aver scelto nel mondo quattro cose per se,

tra le lecite e le illecite, un lahhro dal color del riibino e un

gemere di liuto, un Tino di color sanguigno e la fede di Zoroastro.

Onde parrehhe ch’egli era non Mussulmano ma Zoroastriano,

di che gli ortodossi e fanatic! eoetanei menavano grande seal-

pore, alcuni anche negando eh’ egli fosse dell’antica religions e

per6 difendendolo con ardore. Ma, lasciando ci6, le altre tre

cose scelte da Deqiqi sono anche il principal tema dei versi

suoi. Dell’amore egli paiia come tutti i poeti d’amore di qiiesta

e di qualunque altra scuola, cioe descriTendo i torment! e le

pene del cuore e lagnandosi della fierezza della sua hella.

Ma del vino egli parla con ai’dore vivo di desiderio, e il desi-

derio e acceso in lui dalla gaiezza della primavera che invita

ai sollazzi, tanto pih che il vago idolo suo gli verrh a por-

gere il bicchiere. Ma questa natiua di Deqiqi era natura irre-

quieta, forse per la inferma salute, a eui nei suoi versi accenna

Firdusi; e per6 egli dice di non poter star fermo in nessun

luogo, poiche, restando, gli sembra d’imputridire come acqua

che stagna inerte. Altri intanto gli va gridando che si rassegni

ed abbia pazienza, poiche Iddio gli concederh di poterlo fare

almeno nelF altra vita; ed egli allora con amarezza ribatte che

dunque, per aver la virtu della pazienza, e necessario soffrire

in terra per tutta la vita.

Fiero spirito sembra essere stato 1’ Emiro Agh^oi di Bu-

khara che fu carissimo ai Sam§,nidi, uomo di penna e di spada,

abile in sciogliere question! di retorica e di stilistica e in

governar provincie, poiche pare che egli sia stato al governo

della terra di Bay^n. Pochi distici rimangono di lui, incerti

per6 a che veramente si riferiscano, se ne togli soltanto due,

uno dei quali, con immagine nuova, descrive il turbinoso cader
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della ueye, simile ad esercito di timide colombe fuggenti di-

Banzi al falco; mentre I’altro tocca fieramente dei meriti del

poeta. Pare che im impertxnente gli abbia rimproyerato iin bel

giorDO la sua molle educazione, perche egli sfida I indiscrete

alia xKOva del cavalcare, del poetare, del tirar d’arco, del cac-

•ciare, del here, del suonare e del giuocare agli scaccM; e

tutto ci5 egli dice con impeto e ardore, e pare di iidire Arcliiloco

allorqiiando gridava altamente i suoi meriti di guerriero.

Poeta pill tranquillo e seyero fu Umarali di Mery, astro-

nemo e poeta, vissuto iu corte degli nltimi SamS-nidi e dei

primi Ghasneyidi. aviito in grandissimo cento dagli altri poeti,

specialmente da Anvari, poeta del tempo dei Selgiiiqidi. Ancbe

il celebre fllosofo Abu Said, die piti inuanzi troveremo fra i

poeti mistici ue onord la memoria in modo affatto straor-

dinario. Raccontasi die im giorno, sedendo il filosofo in mezzo

ai snoi discepoli, iiii tale recitasse d’improyyiso quei yersi:

Per entro i versi miei

nascosto esser vorrei,

perclpio le labbra tue,

bella, baciar potessi

come tu gli leggessi.

Il filosofo allora domaiid6 di cM essi fossero, e, iidito

ch’erano di Umirah, leyatevi, disse ai diseepoli, e visitiamo

la sua tomlDa ! E coi suoi discepoli la visitp. Oertamente Afift

Said ai versi di Umarab, dava un senso allegorico e mistico

che non arevano, egli, che fu I’iniziatore della dottrina mi-

stica in Persia. Ma, anche senza di ci6, TJinarah, dai distici

che ci restano, mostrasi poeta sentenzioso, uorao di mente alta,

gravida di pensieri e di consigli. Una sua descrizione dell’in-

verno, argomeuto d’obhligo, come quella della primavera, per

quest! antichi serittori di qa9ide, lo farebhe conoscere anche

come poeta artifioiato, e certa sua immagine per dire in che

modo la bella sua heve del vino, lo aceuserebbe poeta di pes-

simo gusto, se queste immagini non fossero comuni a tutti i

poeti di quel tempo, a tale che lo stesso Pirdusi non seppe

I In altro eapitolo che fa segnito al presente.
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interamelite guardarsene. Ma ravgomento del vino pare essere

stato prediletto da tJmarab^ il quale, veramente, non ne fa

le lodi come gli altri, ma si trattiene volentieri a descriverne

il vivo e allegro colore, i riflessi di im terso biccMere di cri-

gtallo pieno di vino e posto in mano alia siia bella. A questa

immagine egli ritorna sovente. Pu anclie poeta elegiaco, e nelle

canzoni in lode di priucipi, come in quella per Mahmud, ebbe

i pregi e i difetti degli altri tiitti.

Eicordiamo il malinconico GMlani, qiiantunque dei suoi

versi non resti che im breve frammento ;
ma quel frammento

e il sospiro di un’ anima nobile e sensibile, che, raccolta in se,

piange i bei giorni della perduta gioventii, quando egli era ral-

legrato alia campagna da canzoni e da bicchieri di vino, me-

sciiiti a liii da leggiadre fanciulle. A1 tenero ricordo segue

un lamento che si termina in un verso melanconico :

Oh giovinezza mia ! oh giovinczza

!

Di Ini Torremmo sapere di piii, ma nessuna notizia intoruo

alia siia vita ci e pervenuta. Dorse egli fu infelice e sventu-

rato; per6 la forza del doloroso sentimento tutta raccolta e

addensata ia qiieirultimo verso, s’e trasmessa ed ha migrate

lontano, onde il verso fu poi ripetuto da due altri infelici,

Klnisrav§,iii e Dirdusi, ai quali la vecohiaia aveva tolte le spe-

ranze della giovinezza.

Ma Khusravdni, della cui vita nulla sappiamo, non semhra

poeta delicate e gentile come il suo malinconico predecessore.

Egli parla d’amore, ma ruvidamente e aspramente e con im-

magini grosse
;

alto concetto ha della virth, ma la sua virth e

rigida e dtrra
;
piange la hella giovinezza di cui si ricorda ripe-

tendo il verso di G-hiMni:

Oh giovinezza mia ! oh giovinezza

!

e, dopo essersi riso dei vecchi che tingonsi i capelli e la harha,

muore sereno e imperterrito satireggiando dal suo letto di morte,

in una quartina, il medico, il prete, I’astrologo e lo stregone

che omai nulla posson fare per lui coi loro empiastri, preghiere,

oroscopi e talismani.



30 LA POES[A. PERSIANA ANTEEtORE A FIRDUSt

Della vita di tiitti questi poeti non abbiam saputo ne po-

tuto fissare con eertezza il tempo, perclie maneano di ci6 le

notizie. Stanno tutti fra il decimo e I’lindecimo secolo dell’Era

nostra, e alcuni precedono di poco il primo e vero grande poeta

del tempo die e EMeghi, e altri gli sono eontemporanei, e

altri ancora gli sono posteriori, quantunque di poco, come Umarah

di sopra ricordato. Perd noi li abbiamo posti tutti insieme

come in una scbiera a parte, ancbe percbd, come siano noti,

possano meglio far conoscere, in mezzo a quali ingegni Ku-

degbi sorse, al quale una Concorde testimonianza attribuisce

la gloria d'avere iniziata in Persia non solo la poesia lirica,

ma ancora I’epica e la didascalica.

Alla qual lode tuttavia, quantunque concorde e unanime,

crediamo cbe qualche cosa si possa togliere, e deve aver ra-

gione I’Etbd allorquando osserva die Etidegbi si sorregge sulle

spalle dei predecessori. Oid vuol dire cbe egli ridusse ad alto

grado di perfezione quei generi poetici, non gid, cbe li inventd;

e quanto all'epica, sappiamo cbe non vi e poesia cbe tanto

ritragga del fare popolare quanto essa ne ritrae, lasciando al

poeta molto minor campo di quel cbe si possa credere. L’epopea

persiana poi viveva gid, prima di Etidegbi, nolle canzoni del

popolo, vere canzoni nazionali, e gid aveva il suo fare forte,

energioo, descrittivo qual di poesia cbe dipinge e quale in

grandissima parte fedelmente eonserva Eirdusi. Obe se i mille

distici di Deqiqi cbe esso Eirdusi insert nel suo Libro dei Ee,

sono di Deqiqi veramente, essi mostrerebbero la veritd di cid

cbe finora abbiamo detto, poicbe pocbissimo essi differiscono,

nella maniera, dal poetare di Eirdusi. Ancora. La poesia dida-

scalica persiana ba origini, come vedremo, ben piii lontane e

remote, trovandosene i primi germi al tempo dei Sassanidi
;

e

della lirica tanto abbiam detto finora i per rintraeeiarne le

origini, cbe nulla possiam qui aggiungere per dimostrare cbe

esse si ritrovano assai prima di Etidegbi. Al quale, veramente,

va attribuita non la gloria d’inventare, come dicemmo, ma

1 Nel oapitolo precedente a qiiesto brano.
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qiiella bensi di tale che ridusse a perfezione eerti generi poe-

tic!, siccome sempre awiene di qiialche ingegno grande che

si leva nei primordi di qualcbe civilta, o di qualclie letteratnra.

Efidegbi, pertanto, nacqiie nel villaggio di Eudag, dal

quale gli e venuto il nome, presso Samarcanda, o, secondo altri

presso Bukhara, e nacque cieco, forse intorno al 267 d. E. (880

d. C.)- Della sua fanciullezza si raccontano meraviglie, cioe

come gik all’et^ di otto anni sapesse a memoria tutto il Corano,

e cominciasse a far versi essendo ancor faneiullo. Aveva voce

soave e cantava aocompagnandosi col liuto, onde vogliono alcuni

che il nome suo gE venisse da riideh che in persiano signiflca

corda di strumento musicale. Pattosi celebre nel verseggiare

e nel cantare, fu ricevuto in corte a grande onore dal principe

SEmlnida Nasr figlio di Ahmed, signore del Khorassan e della

Transoiiana, magnilico protettore dei belli ingegni, e ne di-

venne commensals. Il principe rimunerava le canzoni di Eh-

deghi con ricchissimi doni, ond’egli ben presto si fece ricco

e potente, e dices! che avesse duecento tra paggi e schiavi e

quattrocento cammelli per trasportar le sue suppellettili. Ma con

la morte di Nasr, che mori di mal sottile nel 331 d. B. (942

d. 0.) ,
cessavano per il poeta i suoi bei tempi, come egli dice

in una sua tarda poesia nella quale piange i mali della vecchia

etk a cui egli era giunto. Onde pare che egli morisse nel 343

d. E. (954 d. 0.) ,
come attestano alcuni, e non nel 330 d. E.

(941 d. 0.) come altri anche vorrebbe.

Ai Samanidi, poiche ai loro predecessor! Tahiridi e SaftU-

ridi assai mono stavano a cuore le letters e la generals col-

tura, appartiene la gloria d’aver date il pih. potente impulse

alia poesia persiana, e I’avere ospitato e onorato il poeta Eu-
deghi, non poco aggiunge a questa loro gloria. E Eudeghi,

che ebbe dai contemporanei e dai posteriori scrittori persiani le

pih alte lodi, come li esaltb, Nasr specialmente, nelle sue can-

zoni, cosi adeguatamente corrispose all’alta aspettazione che

s’aveva di lui. Per comando appunto di Nasr, egli ridusse in

versi da una prosa persiana il libro di Kalila e Dimna che re

Chosroe dei Sassanidi aveva fatto venir dall’India, onde Pirdusi

dice di lui (vol. VII, pag. 287):
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Quest’ uom facoiido

versifier.) le disperse parole

e infil6 queste perle, infino allora

cliiuse e compatte.

Ma qnesta Tersione del celebre libro indiano audb perdiita,

e and6 qDerduta anebe grandissima parte del Tersi di Eftdegbi,

i quali, come furqno raccolti, e fu qnello il primo canzoniere

di poeta cbe si raccogliesse in Persia, giungeTano al numero

di nn milione e trecentomila.

Non e tuttavia gran danno, cosl erediamo, se tanta copia

di yersi e andata perdnta, perch^, se vero h il numero cbe se

ne dice, ogni misura b superata, e un ingegno poetico, per quanto

grande, non pub. sempre mostrarsi tale in cosi-lunga e faticosa

prova. Ma per giudiear di Rudegbi, basta cib cbe e rimasto di lui,

almeno per sentire, come e vero, cbe un alito di vera poesia

spira dai versi suoi, quasi tutti commendevoli nel vigor del-

I’espressione, nella fresebezza delle immagini, nella cbiarezza per-

spicaoe delle idee. Ai quali pregi egli aggitinge i difetti dei tempi,

quel costringere ciob tutto un siio complesso e gagliardo pensiero

poetico ad inquadrarsi nello stampo rigido e vieto della qayida,

per cominciare con la solita descrizione della primavera o dell’au-

tunno 0 dell’inverno e seguitare coi lamenti e i lai amorosi e flnire

eolle lo'di del principe, da cui qualcbe magnibco dono alia fine

dovrb pur venire. Nb sempre egli pub e sa sostenersi a quell’altezza

a cui sovente arriva co’ suoi rapid! voli, ma talvolta anche ne

preeipita, e ne precipita sconciamente, quantunque poi sappia

levarsi subito in piedi. Rieorderemo percib la goffa immagine

da lui pensata per notare quanto fosse grande il valore dei

guerrieri del principe. I buoni soldati sono da lui detti eccel-

lenti sartori, perche con I’asta misurano ai nemici in guerra

la persona e la fanno a pezzi con la spada, e la ricueiscono

coi dardi. Tali sciocchezze cosi si possono udire anche da un

uomo di alto ingegno, allorquando I’andazzo dei tempi, anche

per un istante, gli db le vertigini e gli fa cbiudere gli oeebi

della mente.

Il Darmesteter, nel classificare le poesie di Etideghi, le

ordina in poesie di corte, in poesie d’amore, in poesie di disin-
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ganni, e giustamente. Le prime, e gia si e detto, seguono I’an-

dazzo comune, prodigando le piil eccessive eel esagerate lodi

al principe protettore, per il quale non v’ha al mondo cosa,

per quanto difficile e impossibile agli altri, che egli non sappia

fare. Ma se Eudegbi trovasi sulla via con altri a camniinare,

agli altri tutti egli di gran liinga sovrasta, e le sue lodi, quan-

tunque prodigate senza mistira, sono quasi sempre diguitose.

II nobile poeta, nel suo sentimento di poeta e piu ancora di

uomo di mente eletta, dispensa le lodi sue non come colui che

sta geuuflesso a incensare, ma come un grande che, seduto in

trono, dispensa attorno premi e doni. Onde non chi le dh, ma
chi le riceve resta onorato, come colui che tocca rimunerazione

dovuta ai meriti suoi. Oltre a cib, Eudeghi mostrasi compreso

dell'altezza dell’argomento suo, e nel trattarlo assume linguaggio

solenne, pomposo, adorno di immagini magnifiche che risplen-

dono da lontano, salvo nei rari casi in cui egli precipita, come

in quello ricordato di sopra. Qualche descrizione poi, come

quella consueta della primavera, mostra un lavoro fine ed ele-

gante, e le immagini che v’entrano nel eomporla, sono tali e

spiegano tale vivezza e armonia di colori da far meravigliare

come mai chi nacque cieco pote veder tanto con gE occhi della

mente. Ma forse la ceeith sua era come la creduta ceeith di

Omero (e pensano alcuni che Eudeghi, veramente, non fosse

cieco)
,
ovvero egli ebbe la virtu di quel pittore tanto celebrate

dagli antichi che, pure essendo cieco dalla nascita, dipinse cose

meravigliose.

Con questo per6, ebbe Eudeghi sempre una serena visione

della vita. Nelle sue poesie d’amore egli si lagna sovente, e

alia maniera degli altri, della flerezza e crudelth della sua

arnica, racconta le sue pene, enumera le notti insonni e de-

scrive le angoscie della lontananza. Ma cotesto era il frasario

comune e di moda, e come sentimento veto del poeta non ha

gran valore. Il sentimento vero sbuca qtlS, e Ih improvviso e

baldo, quasi all’insaputa del poeta stesso, in certi momenti

nei quali la memoria di ci5 che egli fa o fece in gioventu,

gli fa dire e troppe e chiare cose. Allora egli si lascia andai’e

e pensa volentieri ai suoi colloqui intimi, alle notti passate con

Giornule della Societd Asiatim Italiava. — III. 3
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allegre fanciulle, eantando e bevendo, nel tempo cb’egli era

detto il maggior poeta del Khorassan. In quel tempo egli si

sentira bello e aitante della persona, e, nel tripudio della

memoria risorta e ravvisata, cbiede vino die gli straripi dal

labbro e ebe esca come fuor dalle guancie inducendovi un vivo

colore, e gim'a intanto cbe la faccenda dei bad gli h come here

acqiia salata, cbe chi pin ne beve, pib ancora ne berrebbe.

Ma poi, ancbe per il felice e fosteggiato poeta, venue il

tempo dei disinganni, e percbe una certa volta pare cb’egli

fosse preso d’un amor vero, amore infelice, percbb nbn corri-

sposto, egli nel suo dolore si pensb di morire e nella motte

sperh cbe la sua bella, udendo il tristo case, almeno sentisse

piet^ di lui e si pentisse della sua crudeltb. Sopravvenne la

veccbiaia e le belle fuggirono, e il poeta cerc6 di confortarsi,

ma fa sforzo vano, col vantare le sue avventure d’un giorno

e col mostrarsi rassegnato al bastone e alia bisaccia, arnesi

omai necessari per lui. B fu sforzo vano, percbh il desiderio

era incolnme e I’anima non si piegava ancora
;

e quando Ebus-

ravdni gli lanciava contro il noto epigramma cbe scberniva cbi

si tinge i capelli, egli rispondeva ebe il bruno e segno di lutto

per sventura cbe sopravvenga; percib egli prendeva il lutto

per la sventura della tarda etb. Oosi Efldegbi con una piace-

volezza aJquanto insipida voleva ingannar'e gli altri e se stesso.

Da Rudegbi a KisSyi corre uno spazio di quasi cinquant' anni,

e in Kisdji la poesia non ba pit quel native vigore cbe aveva

in qucllo. Kisayi ba qualcbe pensiero delicato e profondo, ma
e pensiero fuggevole, cbe presto va e si perde, mentre in lui

prevalgono le idee fosche e cupe, come proprie di animo rat-

tristato e non tranquillo. Kisbyi, infatti, nato a Merv nel 341

d. E. (952 d. C.), pare cbe avesse vita poco lieta, come si

vede da certi $uoi versi detti poco prima di morke
;
lottb colla

povertb e fini col darsi alia vita religiosa, morendo poco ras-

segnato nel 392 d. E. (1001 d. C.) . nell'etb ancor fresca di

cinquant’anni. Dicono cbe si cbiamasse Kisbyi, cio^ quel dal

mantello, percbh andava attorno col mantello tirato sul volto,

0 percbb, secondo altii, negli ultimi anni suoi si eopri, secondo

la metafora orientale, del manto deU’aseetismo.
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Ma qxiei pensieri siioi, o delicati o foscM o eupi, si tro-

vano in quei versi di lui che sembrano non essere stati fatti

percbe il poeta ayesse voliito faiii, ma che gli siano sgorgati

limpidi e spontanei dairaniino in un momento felice. E qnesti

fanno conoscere meglio cM fosse verainente Kisayi come nomo

e come poeta. Le altre poesie, suggerite a Ini, forse, dall’oc-

casiono e pin anebe dal bisogno, sono quasi tutte, in parte o

in tutto, goffe e inette. Anche certe poesie amorose, architettate

secondo la scnola poetica, sono artifiziate e insipide e recano

certe immagini .da far spiritare, come qiiella, secondo cui i

neri capelli della sua bella attorno al volto di lei biancMssimo,

sono come le nere scrittnre d’lm libro dai bianchissimi fogli:

II tiio volto e il tuo Clin veracemente

son quale un l)el volume;

Forse die altro non h che nero e bianco

un libro veramente ?

Veggansi ancora le sue canzoni in lode di principi, come qnella

per Mahmud di Grliasna, e si toorer^ che il poyero poeta non

era nato per adular potenti, o s’ era nato per- ci5, male sapeya

nsar I’arte. Ci5 forse procedeya da una certa rigidezza della

sua natura che si fa conoscere nelle altre poesie che diiemo

pin intime e pin yere.

Tra le quali una ye n’ha che compensa tutte le altre con

la freschezza della immagine e la nitida esattezza della espres-

sione..TIn pensiero di gioyenth, un desiderio, un momento d’estasi

d’amore e di gioia, in un bel mattino di primavera, ha fatto

dire leggiadramente al poeta

:

Un canto dice Pangdlin canoro,

come Tamante che alPamica sua

manda un ricMamo. E che mai dice ? 0 cara,

alPalba, dice, string! del tuo hello

la destra e iiel giaxdin fuggi con ello.

Il loto azzurro, florente alia superficie delle acque, la xosa,

il vino, gli snggeriscono immagini allegro e felici, e pare che

I’amore, e pin la hella giovinezza, fossero i pensieri pih cari



30 LA POESIA PERSIANA ANTERIORE A PIRDUSI

e pit costanti del cuor suo, e la vita spensierata e gaia I’in-

tento suo piu forte. Dicono che egli, al termiue degli anni, si

diede alia vita religiosa, e forse al primo tempo del sue con-

vertirsi sono dovuti, tra gli altri, certi suoi versi in lode di

Ali; ma forse il peccatore si e convertito perclxe non poteva

piti peccare, e intanto, nel rispondere a Kliusravani che lo

rimproverava del tingemi i capelli, egli diceva:

L’intento mio non o perch’ io ritorni

giovaiie ancor; ma temo die si cercM

in me il semio de’vecchi e non si trovi.

Cosi gli spiriti antichi di qnando in qnando tornavano a risor-

gere nell’animo sno non ancor domo. Alfine, giunge la morte,

e ]Iis%i, in im ultimo suo canto, dove sono accumulati tntti

i pensieri snoi pit tetri e cupi, piange la perduta giovinezza

e i hei sogni che gih I'hanno rallegrata, coi qnali, con troppo

duro contrasto, va confrontando I’infelicith e la miseria presente.

questa indubbiainente la sua pih bella poesia, alia cui tri-

stezza mette il colmo I'epifonema pieno di amaro sarcasmo

:

Andamino,

E fola da ragazzi h Fesser nostro.

Un ultimo pensiero, rincantucciato nell’iiltiiao verso e timida-

mente espresso, accenna a Dio, ma pare messo la soltanto per

acquetare la eoscienza del poeta, dopo tanto gridare contro il

destino.

Yiene ora, nelV ordine dei poeti, T ultimo dei S§.mS,nidi,

il giovane Mimtasir, figlio di Null 6 succeduto nel diritto del

regno a due suoi fratelli maggiori. Successe nei diritti, non

nel regno veramente, perche la potenza della sua casa era

all’agonia e Mahmud di Ghasna minacciava da vicino. Perd

egli dovette andare errando qua e 1^ per tutta la sua vita,

ora libero, ora prigioniero, sempre in sospetto di vicina sven-

tura 0 di tradimento, ora vincitore, ora vinto, finche da alcuni

Arabi delle soldatesche di Mahmud fa ucciso a tradimento

Ik appunto dove egli si era rifugiato qnando Tebbero abban-

“donato tutti i suoi. Dicono che Mahmud, opera tardiva di pen-
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timento, ne pianse la morte e ne fece vendetta colla condanna

dei traditori. 0i6 accadeva nel 395 d. B. (1004 d. 0.). Di Miin-

tasir, intanto, clie fu poeta, per la qiial quality e per le avven-

ture della vita travagliosa e per la giovane eta e per la morte

crudele egli si assomiglia tanto a Corradino di Svevia, ci restano

ancora alcimi versi. I suoi compagni di esilio e di sventura, in

un giorno forse che la fortuiia per poco gli parve sorridere,

gli domandarono perche egli mai, come gli altri principi, non

tenesse corte magnifica e pomposa. Egli allora mestamente ri-

spose (o forse egli vide nno sclierno nella domauda dei suoi)

che male s’accordauo canti e suoni di cantori con grida di

guerrieri in battaglia, cene in giardini di rose e sobbalzar di

destrieri, e cbe tempo era quella di spume di sangue sovra le

maglie
;

d’ arcbi e di freccie e di palafreni. La domauda

dei crucciosi cortigiani e la risposta fiera e melanconica del

principe sono il soggetto di una sua breve poesia che ancora

ci riinane.

Italo Pizzi.
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Achala — tibetano : Mi.gyo.pa, cinese : Piih-tung « im-

mobile 0 immutabile » ,
giapponese: Fiidon pit comime-

mente Ptch-tung-tstm e Ftidoiison « venerando immobile »

,

Ary Achala— e ima delle figure piu importanti, sebbene meno

conosciute, tra le divinity del Buddhismo. Percorrendo gl’indici

delle opere del Koeppen, del Wassiljew, dello Schlaginweit, del

Kern, dell’Oldemberg e d’altri ancora, non si trova notato il

suo nome e nemmeno si trova menzionato nelFEitel, Hand-

book of Chinese Buddhism, P e 2®* edizione ‘b

1 Ancbe: IVu-tung, giap. : Mudou. Wu-tung « senza moto », h aticbe la

traduziona cinese di A ks bob by a. I Tibetani distinguono percib qiiest’al*

timo, tradncendone il nome Mi.skyod.pa, « Immobile » j
mentre Acbala

^ reso: Mu/yopa, «Non agitatou.

^ u Fudouson. in Indiano: A cbala jj. SiyogemikaUilll;

9y, 7.

^ Lo troverai nell’indice del Taranatba tradotto dallo Schiefner.

^ Nemmeno il dizionario sanscrito di Pietroburgo conosce Acbala
iiella forma in cui si trova, come personibcazione divina, nel panteon

buddico. Alla voce achala abbiamo: « nnbeweglicb...
j

der erst der 9

\teissen Bala’s,..; ^iva,..; Erde; name einer der 10 Erden bei den Bud-

dbisten ».

E da notare die Achala porta ancbe Tepiteto di Mababala; ma
egli perb non ba alcuna relazione coi 9 baladevas dei Jaina, detti di

sopra, come si rileva dal sutra di cui vien data la versione. Del resto col

titolo diMahabala vanno distinte divinita di varia natura. DelPattinenza
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A1 contrario nel Bka\'gyur sono varie scritture, nei cm
titoli e il nome di Achala:

Achalakalpa.
AchaladhS,!' aiit.

A c h a 1 am alitl. g u li 3" a t a nt ra.

Achalamahakrodliarajakalpa ^

Ary S^chalantmadlidrapl

Aryachalamaliaguhyatantra.
Arydchalakalpatantrar§,ja.

A.ry Ichalamahllkro dhar^j asyasarvatath^gata-
tasiyabala aparimita vira vinay asvS.by §.toii8ima-

kalpa,

A questi aggiiingo il titolo della scrittiira che ha preso a

tradurre: Ary §,chalamahakrodhar aguhyadh&iaiu-
sfitra, la qtiale non sembra essere fi-a quelle comprese nel .

BkofJgyur, poco sopra riferite

Qual’e il significato della divinity, che porta Tepiteto

d’ tf Immobile », quaVe il siio posto nella teogonia, e come e

die puc:) avere achala col nome di una delle 10 terre dei Buddlilsti, d
fa parola pin innanzi.

1 1 qnattxo primi titoli sono tolti dalFaiialisi del Blid^-gyur del Csoma.

Nel priino, a dial a ha valoxe d'agg'ettivo, imniutahile negli altri, come

si rileva dal Csoma stesso, achala e epiteto e nome della divinita, « Flm-

mutabile » o « Tlminobile a cui 6 dedicata la scrittiira.

® I titoli seguenti sono tolti Indeos des Kandjur von J. J.

Schmidt. Queste opere e le altre sopra notate, appartengono tntto alia

sezione dei rgyud o tantras. Non trovo scritture dedicate a questa

divinita nel catalogo delle opere hncldiche cinesi, che si legge in S, Ju-

lien, Melanges de geographief asiatique et de philologie sinico-indienne,

Paris, 1864; nfe in S, Beal, The Buddhist Tripitaka as it is known in

China and Japon, India Office, 1876.

^ In un catalogo a stampa, in cinque volnmi piegati ’a paravento,

della biblioteca appartenente al convento del Toiiyeisan a Yeddo, si trova

al vol. V, f.® 16, nn opera col titolo : Puh-tung-shi-che-fo-to-ni-pi-mih-fah,

wRegole segrete: Dharanis irasmesse da Achala j?, Il catalogo dice che

venne tradotta dal sanscrito in cinese per consiglio di Yajrabudhi; il

quale nel 719 d. C. si recu a Ghang-an^ allora capitale della Gina, col suo

discepolo Amaghavajra, a propagare la dottrina dei Mantras.
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essa Sgurata dalla fantasia iconografica dei buddisti? Oomin-

ciamo da quest’ultimo punto. In im libro giapponese che

porta il titolo : Kasiragaki soufoMumou duwiiami^ “ Rac-

colta di nozioni enciclopediche, con immagini, per iiso dei prin-

cipianti » ,
al lib, XXI, f. 6 r, e una figura di flero aspetto,

die appare in mezzo ad una gran iiamma viva. Nella niano

destra tiene una spada; nella sinistra, un laccio; alatoporta

la seritta: Fudoumiyauwau, ^ « II re luminoso immobile »,

AclialamaliaprabliS,ra,ja. Hokusai, il Rembrandt e il

Callot del Giappone, come questo eelebre artista dell’Estremo

Oriente viene giudicato da alcuni in Europa rappresenta tale

personaggio ancb’egli nella stessa guisa; figurandolo, in uno

dei suoi innumerevoli disegni 3, sur un dirupo deUe montagne

di Nikko; dove, secondo la leggenda, suole apparire di notte

tempo. A questa divinitk sono dedicati molti santuarii nel

Giappone; e in molti templi consacrati a pin Dei, essa ba

il suo luogo.

Il posto cbe ad essa compete nel Panteon buddico, e il si-

gniflcato die ba, si faranno noti dall’ esposizione sommaria del

sbtra, del quale pib innauzi vien data I’intera versione. Il sutra

comineia a mettere in iscena tre personaggi: Yairdcbana,

Yajrapapi e Mailjufri. Il dharmakaya o corpo spirituals

di Yajrapd.pi, che b Samantabhadra, signifiea la « Ra-

gione »; il dbarmakEya o corpo spirituale di Mabjupri signifiea

la 6 Scienza n . La Eagione e la Scienza riuniti in un sol corpo

spirituale, costituiscono il dbarmak^ya di Y Sir 3 chan a; il

quale percib rappresenta la sintesi divina degli altri due b6dbi-

sattvas. L’espositore del sutra e Yajrapfipi: YftirSebana e

Mailjupri non vi hanno parte attiva. Prima di diebiarare le

dottrine cbe si contengono nella scrittura, Yajrapfini s’im-

merge nell’estasi, samfidhi. Il memento in cui il bSdbisattva

1 Miyauwau, che segue il nome giapponese di Achala (Fudou) h

un epiteto comunc a molte divinita buddiche, eqnivalente a deva e a

bOdhisattva.
* L. Gonse, L'Arte Japonais, p, 87.

3 Mankuu'ai, fascicolo XIII, f." 27.
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entra Bella sauBtdlii, si fa maBifesto i)er mezzo di ima fulgidis-

sima luce, clie illumina luniYerso. A quella luce, indizio che

qualche nuova verita e per essere svelata agli uomini, M^ra e

i demoni suoi seguaci si agitano pieni di spaveiito, e fuggono

per sottrarsi al lume della religione del Buddha, che li ahbaglia.

Non trovando rifugio in alcim luogo, invocauo Taiuto del Bud-

dha stesso; il quale, dimeiiticando le loro opere perverse, li ac-

coglie e li salva. Questo atto di suhlime clemenza commiiove

tiitti gli Dei deirOlimpo hrahmanico; i quali uscendo dall’estasi,

in cui erano da secoli, accorrono nel luogo dove accade cosi

fatto prodigio. E la si prostrano
;
fanno corona a Vajrapani, e

si preparano ad ascoltare le parole di lui, piene di vera sapienza.

II soggetto del sutra e Achala. Tajrapai.ii comincia il suo

dire facendone le lodi : esso e il Mahakrodharaja, il

Mahdprabhdraja, il Mahabalardja, I’Aryacharya

krodhavidya. Nondimeno e impersoiiiale
;
non ha corpo, ne

aleima delle qualita de’corpi: e della natura stessa dello spa-

zio infiiiito, di akaja non ha percid sede in nessun luogo,

ma ogni vivente lo ha dentro se stesso, nella mente. Esso non

e altro che conteniplazione, scienza e misericordia. i] dunqiie

il piu valido aiuto .per tutti ooloro, che cercano la via della

salute, 0 che, se vi camminano, non voglion perdeiia. A que-

st'ultimo effetto Vajrapani insegna alcune dharani di molta

efficacia; e dice i modi con cui Achala precede alia salva-

zione degli uonaini, e come esaudisce tutti i loro voti.

Achala, dalle funzioni e dairofdcio che i testi gli attri-

buiscono, si pub riguardare come la personificazione per eccel-

lenza della forza della religione : onde ad esso e dato I’epiteto

1 II testo ha: liii-k^uncj, « il vuoto, lo spazio jj. Cosi i Ciiiesi tradu-

coiio di frequente il sanscrito aka 9 a, sebbene abbiano nella loro lingua

una parola, che assai ineglio risponde a quest’ultima. La voce kH, infatti,

secondo la filosofia cinese, significa lo state originario della materia, Tetere

primordiale da cui sono uscite tutte le cose; e tale e appunto Taka 9 a.

«Aka9a., . the elemental state of all things, the universal uhi and

« wodus of entity, in a state of abstraction from all specific forms «.

B. H. Hodgson, Buddhist Philosophy^ in The Phoenix, Vol. II, p. 44 .
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di Mahabala, eon cni di freqnente vien distinto. Inoltre, do-

veado la religione essere valorosamente difesa da ogni maniera

d attaeco, e liberata da'molti ostacoli, che il mondo di conti-

nuo le leva contro, per impedirne la propagazione, A dial a

e pure rappresentato come il Mahakrodbarfctj a, "11 so-,

vraiio feroce, terribile » >
cbe col solo suo aspetto distrugge

demonii, abbatte difficolt^, consuma le maligne influenze. Come

Vairdchana e il dharmak§,ya del Buddha, I’essenza, lo spi-

rito della legge di QS.kyamuni, cosi Acbala sembra essere

I’essenza, e al tempo stesso il riflesso e la pratica di questa

dottrina; in altri termini egli e foise da riguardarsi il dhar-

matS^ya, o il corpo spirituale, delVintera triade buddica, del

Triratna. D’onde e venuta questa divinity, che ha conquistato

nil posto cosi^mportante nel buddhismo ? E assai probabile che

Achala sia una forma buddhica di Qiva, il quale del resto

aveva pure un tal nome, I molteplici e opposti ufficii che

Achala compie; T aspetto or truce or dolce, col quale e de-

scritto; la sua opera iiitenta ora a distruggere ora a salvare,

lo avvicinano grandemente al Dio della Trimurti. Inoltre come

<^iya e il capo dei Tojins, il Dio deirascetismo, cosi Achala
e pure il protettore dei monaci e della Cliiesa; come (J^iva

riduce in cenere, col suo sguardo fulmineo, fcama, cosi Achala
e il pih hero e potente nemico di Mar,a, il Satana del Bud-

dhismo. La Qafcti di Achala sarebbe, a parer mio,

divinity multiforme, una delle piil venerate da’Tibetani h La

lettura del siitra ci fara conoscere, piti partieolarmente, il ca-

rattere e Timportanza del personaggio, di ciii abbiamo ora bre-

vemente discorso.

^ Achala, di frequente, prende nei testi una importanza pari a

qnella del Buddha stesso. E da notare, che incite immagini del Buddha,

furono neirindia, dopo la distruzione del Buddhismo cola, venerate come

immagini di ^iva. Tara 6 anche il nome d’una delle spose di (^iva.
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Aryfi-Clialamahakrodharujaguliyadliaranisutm.

[Bella edizione giapponese, in carta distinta. Un foglio pie-

gate a parayento (m.m. 0,18X0,07), formaiite p. p. 46 di scrit-

tura; ciascuna pagina conlenente quattro colonne. di caratteri

cinesi con traduzione inteiiineare giapponese in firakana. Ap-

partenente alia Biblioteca Orientale del E. Istituto di studii

superiori di Eireiize].

Titolo esterno.

Oin. Shing-puh-tung-tsim pi-mih-t'o-lo-ni-king.

Giap. Siyaufudoumi fmUudarmikiyau.

San. Aryachalagnhyadharanlsutra ^

Tib. Mi.gyo.pai.gmhs.gsah

Titolo interno.

Gin. Shing-wu-tung-tsun-ta-wei-m-wang pi-mih-fo-lo-ni-king.

Giap. Siyauniudousondaminuwait fimitudaranikiyau.

San. Ary§.cbalamalifitrodhar§,jaguliyadh§,raii.lsiltra.

Tib. Khro.boi.rgyal.po.chkon.po.mi.gyo.bai.gsuM.gsau.

Parole di Vajrapdni b^dbisattya

Traduzione di Pan-joh Gh'ao-kia-lo. Giap. Fanniyo Siyctr

hara (Prajnacbatra).

QTraduzione].

TJna volta Vdirdebana trovavasi nella “Grande assem-

blea »
,
dove era anebe il bddbisattva mabbsattva di nome detto

Vajrapdpi, insieme con Manjupri.

1 II sanscrito e il tibetano non sono nel testo.
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Questo Vajrapani, come bSdhisattva ^ dal « Oorpo spiri-

tuale (dharmakaya)
,

si cMama Samantabhadra; e dal

Tathagata ottenne la « Olava adamantina cbe s’impugna

»

La Olava adamaBtina (Vajra) procaccia la « quintiiplice scien-

za « 3. 0 percid Egli ba Tepiteto di Yajrap^iii [cbe tiene in

mano il Vajra],

Ancbe Maujufri bOdhisattva e, nel « triplice imi-

verso » la madre della scienza; e si cbiama appnuto Maii-

jugxl [meraviglioso' e felice prognostico] percbe e venuto

sotto forma di bOdhisattva, a condiirre alia salute tutti i vi-

venti.‘ Apparso cosi nel mondo, egli e perfetto nel rivelare la

scienza, die insegna a impedire il male, moderare il desiderio,

serbare pura la mente ^ e conseguire la liberazione finale

^ Il testo ha: 2'aiji: « epiieto die si da ai budhisattvas, e cbe equi-

» vale a ICaif? « (Siyogenzikau, HI, 6 ,
8). — « Kaiji: Nei sutra, general-

« mente, si chiamano cosi i bOdbisattvas ??. {Siyo,,.^ Ill, 5v, 4).

2 II testo ba Kongausiyn « Diamante-maiio ». — Il Vajra e sini-

bole di forza; sia della forza della sapienza trascendentale in Mail j n 911,

sia della forza della misericordia in Avalokite 9 vara, sia della forza

cbe abbatte e vince in Vajrapani; il quale, percifj, e il pin potente

domatore dei demonii, neraici della Legge di Qakyamiini.

3 1 cinque abb ij n as 0 abbijn§.nas (paxicb §.bbij nanas), sono

i cinque soprannaturali talenti cbe un arbat si pub procuraxe, innalzan-

dosi a'varii gradi di dby§,na, e cbe ^bkyamuni acquistb la notte cbe

precedette il suo nirvana. Sono: la Vista divina, rintendimento divino,

la Conoscenza degli altrui pensieri, il Picordo delPesistenze passate, la

Potenza magica. Alcuni testi ne contano sei : - nel Ceylan, generalinente

cinque. I Tatbagatas cbe presiedono a queste cinque conoscenze sono:

Vairocbana, Aksbobbya, KatnasaiTibbava, Amitabba e ^a-

kya [Siyo . .
. ,

X, 19, 3).

^ Trailokya: cominende il Kam adbatu
,

il Pupadbatu c

rArdpadbdtu.
® Cosi traducono i Cinesi il noine Manju9ri.
^ Giap. Kaidiyauye, Kai, « arrestare il male n

; diyau^ « impedire

gli effetti del predominio dei sensi »; ye, « mente cbiara, imperturbabile »

[Siyo. .
. ,
Vm, 32,3).

Cin, Kiai-t'oh, Giap. — V i in 6 k s b a, Vimukti, Moksba
0 Mukti, state di liberta, xisultante dalla compiuta emancipazione dai

sensi e dal mondo delle passioni.
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Abili entrambi (Vajrapani e Manjiipri) nel penetrare

il significato arcano delle dhctranis, la loro mente e nella

quiete della meditazioue (dhyana), sempre flssa in profonda

estasi (sani^dlii) Dopo die eglino hanno vinto i deinoni

[nemici della Legge del Buddha], spingono dentro la porta -

della verity per condurre alia « Scienza sublime » (Maha-
prajna). Abbattiito cosi ogni ostacolo, possono, in favore di

tutti gli esseri, girare la ruota della Legge; sofidare ii vento

della liberazione, per disperdere i mali tra’ viventi
;
fare scen-

dere la pioggia deU’iusegnamento religiose, per fecondare il

cuore delle creature
;

e seminare i gerini del bene, affine di ap-

pareccMare a ricevere il tesoro della grazia.

Il loro cnore h [quello di] 1 9 vara. Talora eglino sirive-

iano in molteplici forme; talora adunano molte forme in uu

sol corpo. Secondo il desiderio dei viventi possono condursi

dapertutto
,
recando dapertutto le gioie ansiosamente aspettate,

e sanando le piaghe de’mortali.

Eglino sono i grand! bddhisattvas, che cingono la « corona

dai cinque lobi « , emblema della « quintuplice scienza »
;

la

quale, come la luce del sole e della lima, disperde le tenebre;

e per la quale gli iiomini e gli Dei hanno loro di continuo in

venerazione.

Condotti dalla nave della Religione, traverse tutto il pe-

lage dei mali, giunsero all’altra riva. Intelletti imperturbabili,

non tocchi da sozzure mondane, si mostrano con meravigliosa

figura,' a diletto e vantaggio di tutti gli esseri
;
per mode che

la loro virtu immensa, inesauribile, sar^ di continuo glorifi-

cata, per un numero incalcolabile di secoli. Tali sono questi

due bddhisattvas
;
la‘cui potenza morale tutto vince per ec-

cellenza.

1 I Cinesi intendono variamente lo stato in cui h lo spirito compreso

dair estasi; e spiegaiio la parola sainadlii, « possess© di se stesaoj?,

« stabilita vera??, « fermo riposo», «pace e trailquillita».

2 Samyagdrishti. primo degli Agthangamarga, che i Cinesi

intendono «le otto porte», d’onde e necessario passare per arrivare alia

vexita.
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Ora dunque Yaji^ap^^xii bOdliisattva entr5 nella estasi

profonda (sam^dhi), ardente di vita divina. E dapertutto ri-

fulse della sua luce il mondo; e il fuoco di liii, . chiarissimo,

bruciava e consumava ogni ostacolo Le legioni demoniaohe

di dentro e di fuori, fuggirono tremanti di spavento. Volevano

internarsi ne’monti, e non ne avevano m'odo
;
volevano immer-

gersi in mare, e nemmeno riuscivano. Allora mandarono un

altissinio grido. Quel grido giunse flno al Buddha : chiedevano

miserioordia e protezione. E il Buddha, sublime d'altissima

commiserazione ! dimenticb le opere malvagie dei demoni.

Allora Qakra Indra e Brahma uscirono dall’ estasi, che

da lungo tempo godevano in pace; e si reoaroro in quel luogo

E i devas, i nagas insieme coi rakhsas, i gandhar?as, gli asm

ras, i garudas, i maliMgas arrivarono anch’essi, tutt’insieme,

dove era il bOdhisattva
;

e fatto il saluto, sedottero. -

Ora dunque Vajrapini bodhisattva si tolse dall’estasi

(sami/dhi), e, indirizzatosi a Maujufri b6dhisattva, disse;

Ecco Mahakrodha riija, il cui nome e Ary^oharya

krodhavidya, aranyakal^ Egli e il « Signore grandemente

lumiuoso »
(Mah^prabh^, r^ja), dotato di grandissima forza

'(Mah§.bala); il quale col fuoco della sci^nza consuma ogni

impedimento, con I’acqua d;ella Legge monda ogni sozzura. Ta-

lora apparisce cosi immenso di corpo {Mah§,klya) che ri-

empie lo spazio
;

tal altra si fa piccolo per venire in sqccorso

dei viventi.

^ Iiitendi gli ostacoli die si oppoiigoiio alia propagazione della fede,

^ Nel luogo doye il bodhisattva era entrato nella samadhi.
s Arya acharya, titolo d’onorej arapyakah, iiome degli asceti

che coiiducono vita santa; Krodh avijiy a, nome di una deitk terri>

bile che obbliga a prender rifugio nel triratna. Nel Bka'-gyur e

un’opera intitolata -Kro dhavidyakalpaguhy at antra, dedicata a

questa deita; la quale, come si vede, viene identificata con Achala, so-

pxannominato Mahakrodharaja.
^ Maliakaya h aiiche il nome del re dei Garudas, menzionato piii

sotto.
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Come un garuda ^ diyora i mail e tiitte le cattiye influ-

enze; come im naga aduna^ in alto le « nubi della sapienza »

(mahdmati), e fa seendere la pioggia della Eeligione (D liar-

ma); come spada terribile stennina i demoni; come laccio for-

tissimo ayyince'Mdra, il tentatore poteiite; come seme d’amicizia

congiunge co’legami dell’affetto tutti gli nomini pii e religiosi. II

siio cnore non conosce timore: e sicuro e impertnrbabile. Egli e

il « Soyrano Inminosissimo « (Maliaprabliar3,ja), cbe non ha

sedo precisa, perche sta nella mente di tiitti gli esseri* E come

pub esser ci5 ? Siccome lo spazio e immense, il dominie della yita

e illimitato e siccome il dominio della vita e illimitato, il do-

minie degli esseri e immense
; e siccome immense e il dominio

degli esseri, la personalita del « corpo spiritnale
» (dharma-

k§.ya) e pure immensa; e siccome immeiisa e la personalita

del dliarmakaya, essa invade tutto il »fmondo spiritnale »

(dharmadhatu); e siccome invade tutto il dharmadhdtu,

la sna persona e T impersonality, la sna effigie e la mancanza

d'effigie : Egli si fa manifesto in quella figura, che e conforme alle

opere die imprende. Egli non ha ne I’essere nb il non-essere, non

ha causa ne consegiieoza, non ha iLproprio nb Taltrui non ha

il quadrate ne il rotondo, non ha il lungo ne il corto, non ha

il produrre ne il perire, non ha il nascere ne il distriiggersi,

ne il creare, ne il comiuciare, ne il fare, ne il sedersi, ne il

giacere, ne I’andare, ne lo stare, ne il muoversi, ne Taggirarsi,

ne tuxbamento o tranquillity, ne avvicinarsi, ne allontanarsi,

ne sicurezza o pericolo,. ne giusto, ne ingiusto, ne acquistare

^ Giap. Konjitiyau,‘ « Uccello dalle ali d’oro Quest’uccello h anche

rignardato come una delle origini dei terremoti; «i quali possono esser

» XU'odotti 0 dai ISTagas, o dai Garudas, o dai Devas; iraperocch^ an-

« die quando uii 'santo entra nel nirvana, la terra trema, e tutta si senote »

{Siyo. .
. , I, 44, 8).

^ «I1 dominio della vita», Giap. Sekai. Questa parola h spiegata

nel seguente modo; «L’onente, roccidente, il mezzogiorno, il setten-

« trione, il sopra e il sotto b ciu che si esprime con la voce Kei; il

» passato, il presente e ravvenire sono espiessi con la voce Se » (Siyo . .
.

,

n, 21 v, 2).

2 Oppnre; ne suhbiettivita n^ obhiettivita.
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0 perdere, ne quello, ne qiiesio, ne partire o Yenire, ne azzurro,

ne giallo, ne rosso, ne 'bianco, ne paonazzo, ne scarlatto, n6

alcuna altra sorta di colore. Egli non e altro che Contempla-

zione, Scienza e Miserieordia per cui e pronto e basteyole

a tutto. Come Contemplazione, siede sul trono adamantino del

potere; come Scienza, apparisce garuda risplendente
;
come

Misericordia, si manifesta sotto tutte ]e forme.

La sua immagine e rappresentata colore azzniTO scuro, come

quella [di nna divinity] truce e terribile Tiene in ima mano

la spada della sapienza, per colpire la conciipiscenza e il pec-

cato; e tiene nell’altra il laceio della sani^dbi, per legare

colui che difficilmente si yince Ai deyas, ai nagas. e a tiitti

gli altri esseri soprumani, egli e oggetto di costante yenerazione.

Avere di continue il pensiero a questo « Sovrano terribile »

(Krodliaraja), basta a rendere atti a superare ogni sorta di

ostacoli, e a tenere in soggezione tutti gli spiriti maligni. I

quali, per tema di lui, non s’accostauo a’luoglii dove dimorano i

Religiosi; si che, d’intorno per lo spazio di cento ydjana, n&

Mara ne altri demoni possono esercitare le loro arti perverse.

Ed ecco che ora Vajrapaiii recita la grande dhteiil sor-

gente d’ogni yittoria, e dice:

— NafumaJm sarabatatacjiyata biijakih : sarababokeibitjaku

sarabata tarata : mida : makarosiyata : kenkiyakikiyaki sa-

rababikiman : ontarata : kemnan.— L

Questa dhkani {singon) ^ recitata continuatamente produce

il fiioco della scienza, che arde e consuma le legioni demo-

1 Hamad hi e Jiitina; ossia, il risultamento finale della saniadlii

e Adhimatrakar nnika ,
che c il risultamento a cui jiiana deve

condurre.

^ Pill avanti e detto che questo colore indica gran potenza d’amore

e compassione.

3 II Bernoilio, Mara.
^ Di questa e delle seguenti dharanis trascrivo il fimkam, piuttosto

de’caratteri cinesi, perche rendono un po’ineglio Poriginale forma sanscrita.

^ Il Buddliismo cineso con la espressione 'chen-yen, Giap. singon,

«vere paroles intende taiito le dharanis quanto i tantras. Nel di-

zionario sinico-giapponese Siyogenzikau, HI, f. 15 v, la parola siyumon
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niache di Mara. E in ciascuna delle ^ trenxila grandi migliaia

di. mondi » ,
per affetto di qiiesto fuoco ardente e poderoso di

Mali^krodharaja ,
s’accenderanno grandissimi incendi; i

quali, eccetto le «Dieci terre di bOdhisattvas » (Dafabliii-

mi) S dope avere per tutti i « Dominii del Buddha « (B u d-

dha kshgtra) rischiarato le tenebre, arrecheranno, per mezzo

del farmaco della Santa Legge (D harm a), pace e salute.

Detto ci5, Vajrapani recit5 i seguenti gatas: -

tf II possesso di questa dh^rani, conducendo alia salva-

zione, distrugge i peccati commessi in passato
;

e soggiogando

« il ‘ Grran principe del male

d

ogni cosa che si chiegga la

jj grazia, conforme desideriamo ci far&i content!.

n Anche i ‘ Ventidue Mah^devas’ saranno sempre pronti

» a soccorrere. — 1 9 an a della regione N. E., (^akra dev a

j? della regione orientale, Agni della regione S. E., Tama
jj dev a della regione meridionale, R^kshasar§,j a della re-

» gione S. 0., Varuna della regione occidentale, V9.yu della

» regione N. 0 ., Vaipramana della regione settentrionale,

« invocazione mistica», e spiegata: ittarani (==dh arS/pl), ovvero sin-

(fOn^y, e alia voce singon, Gin.: clien-yen « vere parole vien detto: « nel-

M rindia ci5 signidea mantara (=*=m antra) jj.

1 Dieci gradi di perfezione dei bodhisattvas. Molte scritture del Tri-

pitaka sono consacrate a questo soggetto. Ecco quali sono queste dieci

bhuinis: 1. Pramuditah, 2. Vimalah, 3. PrabliS.k0,rab, 4. ArcMshmati,

5. Sutarjjayab, 6. Abhimukhi, 7. Duranigama, 8, Acbala, 9. Sadhumati,

10. Bharmamegba (Sebiefner, Buddhistische triglotte,... St. Petersb. 1859,

f. 11). II Siyogenzikau, X, 32, 8, da il nome delle « Dieci terre « {Shih-ti,

Giap. Situdi) dei bodbisattvas, come appresso ; Hwan-lii « Letizia e con-

tento», 2. Wu-keu « Senza immoiidiziew, Fah-kvjang « Splendore dif-

fuso 4. Yen-hwui «Scienza abbagliante » ,
6. Nan-shing « Difficile con-

quista’j, 9, Hien-ts'ien wPresenza?), 7. Yuen-hing « Cammino lontano jj,-

8. Puh-tung « Immobilita 9. Hi-hioui « Scienza del bene 10. Fali-yun

« Nube della Legge ». — Ad Achala viene forse Pepiteto cbe lo distin-

gue, per avere conseguito, come il nostro testo afferma piu avanti. Pot-:

tava di queste terre, che porta appunto il noinc achala, immobilita

0 « immobile??.

2 La traduzione della redazione in versi del sutra, la distinguo, dalla'

redazione in prosa, virgolandola. II brano che segue c.omprende 44 versi^

di cinque- caratteri cinesi ciascuno.
" ’

Qiornale della Societd Asiatica Italiana^ III. ^
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» Mah^bralma^deva della regione snperiore, Dharanim-
» dharadeva^ della regione inferiore; poi Sfiriyadeva,

tt clie illnmina le tenebre, e Ohandradeva, fresca e pnra

« luce. Qiiesti sono i ‘Devas dalla gran forza
'
(Mab§,bala-

deYas), che fanno corteggio d’intorno [ad Acbala MahS,-

kro dbaraj a]; e talora si compiacciono d'essergli soggetti,

e- pieni di rispetto si fanno snoi difensori. [Poi vengono i

suoi] messaggeri Kongara ^ e SeitaJm Kurika ^ re dei

n nagas, e Takusini altro messagere suo. E questi son tntti

w della medesima ‘ Q-ran famiglia

» Egli [Achala] talora sta'celato, talora si fa conoscere

» a sostegno degli uomini pii e religiosi, che lo yenerano come

il pih degno di venarazione nel mondo (LOtajy Sshtha). Se

» il religiose h di forte animo, gli si manifesta in tutta la ter-

« ribilit^ del suo santo aspetto; se e di animo mediocre, gli

» invia due suoi famigli. Se poi il religiose e di tanta me-

« sehina indole, da lasciarsi prender dalla paura; allora, non

» potendoglisi manifestare quale egli e, questo ‘ splendidissimo

1 D 11 a r a 11 im 'd h a r a, letteralmente : a il sostenitore la sostenitrice » ,•

in Cin. (JhH-ti, «il sostenitore della terras.

^ ti Kongara, A-Bsistente (IVakidati) di- Aryaachala: ha acconcia-

?3 tnmdi dera; la V6ste dei religiosi (k as hay ana), e tiene, ditrayerso,

» nna clava in mano » {Siyo,.., HI, lOv, 4). — Wakidati, in Cin.: Kiah-slii

oppnre Hieh -ski, t nome generico dato agli idoli minori, che stanno ai

due lati delPidolo principale.

^ ^ Seitaka^ Assistente {Wakidati) di Aryaachala: ha la testa

jj cinta delie insegne dei d e v a s
; nella mano sinistra tiene nn laccio

; nella

« destra, il vajra {Siyo . . .

,

HI, 16v, 8).

^ Kuriketrai cosi chiainasi la hgnra del s am ay a di Achala,
3^ rappresentata per via di nn drago nero, avvolto intorno ad nna grande

33’spada 53 8y, 2). Questa figura si vede disegnata da

nel Mankuwai^ fascicolo XIII, f. 2y.

« Sanmaye kei, o Sanmaye kalati (la format) figura del Sam ay a),*

jr anche chiainato Makdara (= Man dal a), che in cinese vien tradotto.

J3^ Altare 3> [Siyo^.^ HI, 9, 8). — Man dal a e nn luogo consacrato dove si.

depongono figure, immagini e simholi di divinita. Come lo dice il nomey
il luogo dovrebhe essere rotondo

; ma non h raro averne di varia forma.

In questo caso si tratta del samaya di Achala, o meglio del suo sim-

bolo, che ^ il drago e la spada, coinhinati come h detto di sopra.
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re’ (MaliabrabharS-ja), prende figura affabile e d’amieo.

« Cosi, secondo I’indole, procura le grazie
;

e a poco a poco

^ s’approssima dolcemente, e spinge dentro la porta della

^ pregMera »

.

Quando Vajrapdni bddhisattva ebbe finite di recitare

questi versi, egli si rivel6 a tutta la turba, pronimziandu qiie-

ste parole : « Mirabile e la ‘ Grande assemblea ’

;
imperocebe

essa dimora nel bene. Oggi ba inteso la dbaraiii divina di

PrabharS-ja e Mahabala; e se v’e cM desideri vederlo

di persona, pratiebi la regola, cbe insegna abbandonare il

mondo e fare opere di piet&. b E di nuovo recitd nn’altra dbS-

rani, e disse:

— Naimakusanmanta : hamratan : tarataahokiya : Zenda-

makarouyada : sofataya : anaya : asoka : amnmagini : immi-

bikim : untaratamno/i, —
« Se inoltre Tuomo pio - devoto delle db^raiais, terr^ a

^ mente e recitera quella [cbe seguita appresso], dal sno coipo

emaner^ nna Mgidissima luce, cbe sconfiggerb il demonic

« del male
;

e qiialsiasi cosa cbe egli cbieda, Totterra^ piena-

n mente confornGie desidera. E se mh fede nella virtu di essa,

dal suo animo scomparirb ogni paura. Cosiche [qiiesfinvoca-

^ zionej pu5 cbiamarsi ‘ Liiogo di salute e di refugio ’

; p erehe,

allontanando il timore delle disgrazie, mantiene sempre sicxni

7? e tranquil]

i

E le parole di questa gran dbS<raui dicono:

— Nafumakusanmanda : fasarabo : taraia : abokiya :

mida : makarodyada : sofaiayamrarababikinnan : mamaso-

fasiyarasenii : unbamei : asaratau : kurotaramaya : taramaya :

mitarata : kenman-—

^ Siyasin, Cin: She-slien, « Abbandonare il corpo She-shen-juh-

sse, « Abbandonare o trascurare il corpo, ed entrare in convento « ==lasciare

il mondo, darsi alia religione. — Siyugiyau, « fare opere di piet&-».

2 Giap. Kiyaunin (=Kiyaujtya ovvero Anjiya): « Giovane pio cbe

« vtPole darsi a vita religiosa; ma die non avendo ancora vestito Pabito

V monastico, serve in m convento » (Siyo. .
. , IV, 42, 5).

3 Brano di dodici versi di cinque caratteri cinesi ciascuno.
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Vajrapaiii disse:— Gli esseri yiventi, tutt’insieme, hanno

vario carattere e diversa natura, perci6 il Tatliagata ^ tal-

Yolta si rivela con figura amorevole, talvolta con aspetto fiero e

terribile. E neirammaestrare i viventi, non e ngiiale con cia-

scuno; ma secondo la loro indole gli procnra la grazia Sic-

come lo sterminio deU’esercito demoniaco conduce al trionfo

della pace e ' della religione benclie apparisca fiero e terri-

bile, il sue cuore, dentro, e pieno di misericordia e di amore.

A simiglianza di Mabefyara consegui 1’ « Ottaya terra « e

ne^acquistb la potenza originaria, amore e bonta, per la quale

egli e nato —

.

Qiiando (Vajrapaiii) ebbe terminate queste parole, si yolse

di nuoyo alia turba: —^ Cbi desidera, disse, ladempimento di

SI fatta Legge, si ritiri in luogo tranquillo e solitario su per i

monti, in attesa della « Terra di purity » Innalzi un altare,

e si dia, assiduo, a tutte le pratiche religiose, e reciti le pre-

gbiere secondo i riti. Allora gli apparirb dinanzi I’essere di-

yino che ba in mente, il quale esaudira tutti i suoi desideri

Oppure si reohi a pregare su le riye del fiume; o se anobe,

per avyentura, compirb le sue deyozioni nei luogbi consacrati

a pife degli alberi, o su la vetta de’ monti, non tarderb ad ot~

tenere il compimento dei suoi yoti. Parimente sarb esaudito

1 II bxano si riferisce ad A eh ala, al quale yien dato Pepiteto di

tath&gata.
^ Grazia o grazie, Giap. riyaku « Taiuto, i favori, i henefizii, che si

ricevono da una diviiiita».

^ Dll arm a.

^ L’ottava delle dieci hhum is, che porta il nome di achala, dal

quale prohabilmente deriva Tepiteto dato a questa deita, come si e detto

in altra nota.

5 Sukhavati, chei Cinesi intendono « Terra della pnritajj, e « Luogo

di estrema delizia». E una regione paradisiaca, a occidente del nostro

universo, dove Amitahha ha la sua residenza.

.

® Il Giap. jitudi, f<tutta la terra »; ma il dizionario sinico-giap-

ponese, piii volte citato, avverte, che jitudi « e una parola indiana [s’in-

» tende corrotta], la quale significa (Gin., chHng4nu) ossia «»con-

durre a termine, compire, adempire, esaudire interamentc » {Siyo . .
. ,

IX,

47v, 1).
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se si affidera al Praj uap^ramit^sii tra. E se nei tempi

debiti esercitera i « Tre atti di pnrificazione « ^ e non avr^

amicizia con uomini malvagi, e fara il G-oma e si asterra

di mangiar came e di here vino, sar^ pure fatto degno d’ogni

grazia —

.

Poi recit5 i seguenti gatas :
^

« Potendo operate siffattamente, s’acquistano meriti e virtu

infinite. Se conforme la Legge si reciter^, questa prece, si

« otterra il pieno adempimento di tutti i voti.

» Il Eeligioso die pratichera opere di penitenza, semplice

w e puro di cuore e di mente, per molte migliaia di secoli avi&.

n la costante visione della divinity.

« CM sar^ animate dallo zelo di testimoniare la verity della

n Santa parola, potr^ smuovere le montagne, rivolgere i fiumi

verso la sorgente, fare ogni cosa secondo sua voglia

51 A chi desidera visitare le ‘Terre del Buddha’, Mah^-
» brabharfija gli si fara dinanzi e lo condurr^, e guiderS.

» per modo che possa osservare dappertutto.

» E se di ogni altra cosa far^ domanda, tanto piu facil-

« mente vedn\ effettuarsi i suoi voti, Egli non precipiterh nel-

« Tinferno : certa e sicura testimonianza di maravigliosi frutti.

jj Cosi fatti meriti, opere cosi eccellenti non cesser5 mai

» di lodare e gloiificare. Solamente il ‘ Gran santo onore del

» mondo ’ (LOkajy eshtha) pu6 sapere quanto sia grande

» questa Dottrina «

.

1 Sila: il secondo dei prirainitas^ quellu della purita morale; il

quale coiisisto in tre doveri da compiore, triyidliadvara: purita di

corpo, purita di lingua, purita di mente.

2 « Goma, a buddliist rite of saying pra3^er while fire is burning in

a brasier J5 (Hepburn) « Goma: Gerdmonie que font les Chhufonjous

a Tdgard du diable pour le conjurer. Goniawo tacou, faire cette cdrd-

monie en jetant sur le feu de I’liuile « (Pages). Il Siyogenzikrm ha: « Goma

voce Indiana die significa ^ Sacrifizio con fuoco \ come quando s'accende

» un rogo » (Siyo . .
.

,

III, lOv, 7).

3 II seguente brano di poesia h coinposto di ventiquattro versi di

cinque caratteri ciascuiio.

4 Gf.: Matteo, XVII, 20; XXI, 21; Luca XVII, 6; Corinti, Xin,2.
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Allora il Buddha s'mdirizz5 a Manju 91*1 hOdhisattva

e fece queste parole: — Se fra le geiierazioni ayvenire vi sa-

sanno uomini pii, i quali abbiano bisogno di grazie, baster&*

che odano nominare gli epiteti di Mah§.prabha r§;ja, e s’af-

fidino airAryachalainahakrodhar^ja dar aiiisutra. Co-

storo oerto non morranno di morte violenta 116 improvvisa, non

saranno presi da timore, e vedranno cadere tutti gli ostacoli

che possono opporsi alia protezione celeste. Ohe sar^ poi di

colui il quale reciterh devotamente lo preghiere di questo sacro

testo? Le benedizioni pioveranno su lui continue e innume-

revoli—

.

Dette queste parole, (il Buddha) si assise in silenzio; e

Yajrapani esclamd: — Mirabili! inirabili sono gli effetti

delle sante parole ! — Ed espresso con tali detti il suo pen-

siero, torn5 a splendere sopra il suo trono.

Allora tutti della turba, udito che ebbero le lodi di questo

sutra, nella sicurezza della yittoria, pieni di letizia credettero

ed operarono.

Ary dchaldmahakrodharaj a guhy adh§,raiiistitr a.

Il Buddha espone T ^Iry §;Chaiasutra.

In quel tempo nella « Grande, assemblea « vieraunPra-
bhar^jai; il quale era il Mahiprabhardj a Mah§,bala.
Egli si mostra con figura di colore azzurro scuro, per indicare

la forza della sua gran pieth : assiso s-ur una roccia di diamante,

per indicare la sua fortezza e sicurU. Apparisce sempre in mezzo

ad una gran fiamma viva, per signiflcare rimmensa sua scienza

;

tenendo in una mano la spada ignuda della sapienza per colpire

la miseria, Tinvidia e lapazzia; e tenendo nellaltra il laccio

della samddhi, per ay^uncere colui che difficilmente si doma.

Impersonale dharmakaya, fa un sol corpo insieme con aka 9

a

^ « Miyauicau, Spirit! del cielo che si rivelano sotto varie forme per

” proteggere gli nomiiii » [Siyo. .
. , III, lav, 1). Miyaumu, die traduce

alia lettera Prahliaraj a, h riguardato come nome commie delle deita^

equivalente a dev a e bOdhisattva.
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(lo spazio) Non ha Inogo flsso doye egli stia, trovandosi nel

cnore e nel pensiero di tutti gli esseri, E per quanto siano

diversi i pensieri dei viventij conforme la vocazione e le inten-

zioni d’ognuno, ad ogouno piocaccia la salute e la grazia, e

ognimo appaga e consola.

E la Grande asseniblea, dopo avere udito esporre questo

Sutra, plena d’iinmensa letizia credette ed oper5. .

•

Ary achalagulLyadIi2.raiTLtsiitra

« Adoriamo 11 santo Achala mahakrodliaraja, cuore

pleno dl sublime, Immensa carit^; che estende 11 suo amore

n a tutti gli esseri yiventi.

» Originario Vlirocbana, da lungbissimo tempo formate

« alia ‘perfetta intelligenza ’ (sambo dbi), col ‘ corpo della

fede ’ (dbarmakaya) percorre dapertutto 11 ‘mistico mondo
’

(dliarmadli§.tu): e la sua sapieim e simile alio ‘spazio

V infinite ’ (a k a 9 a).

» Eivela la sua immagine, pure essendo di 1^ dovo non

SOHO immagini
;
perche la immagine sua e dapertutto nello-

» ceano delle mondane esistenze. Ha voce, pure essendo di Ih

« dove non son voci di sorta; perche la roce sua risuona in

mezzo alle miserie della vita terrestre.

» Per proteggere la religione del Buddha, e per. dare letizia

’j e ristoro ad ogni creatura, nel mare infinite delle forme, muta

il fi.ero e cruoiato suo aspetto.

» E guarda con occhio amorevole gli esseri che lianno vita:

» equo, imparziale, come fossero tutti suoi figliuoli. E nel-

Topera della salyazione non omette un capello, dimostrandosi

» il primo dei giusti.

» ‘ Sapienza adamantina’ (Vairamati), egli pub metter

« .fine a tutte le miserie. Percib tiene in mano la spada terribile,

^ tagliente; con la quale, una yolta colpito, piu altro resta.

» ‘ Meditazione adamantina ’ (V a j r a s am d h i) ,
egli pub

^ avvincere tutto quel che difficilmente si lega. Percib tiene

1 Vedi quel die e detto intorno al aka^a in una delle note del-

rintroduzione.
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in mano il ‘ laccio della rete aurea ’

; col q^nale, una volta

legato, nulla pu6 muoversi.

» A lui e finalmente possibile distruggere il ‘ Drago per-

verso, cagione d’ogni sventura

» Egli apparisce come fuoco garuda, per consumare il

jj ‘ mare degli ostacoli e proteggere il sentimento della scienza

» sublime (bOdbi).

Egli induce il pio religi-oso a mantenersi saldo e sicuro,

« come siir un trono di macigno, e- a non allontanarsi dalla

» pratica della scienza (bod hi). Perche se aneo gli si faces-

r> sero contro migliaia di yakshas potentissimi, gli Dei scen-

« derebbero dal cielo per distruggeiii, e lo condurrebbero per

la via della salute.

« Se terrete amente la dharaiii mistica (guhyadh^rani),

«
. in tutti i vostri rinascimenti il santo suo aiuto vi seguir^ inces-

fl sante, conducendovi, per certo, ‘ nel mondo degli anni felici

» Se tutti i pensieri sono per Lui, e'gli, per quante gene-

^ razioni passino, non abbandona ne dimentica; ma, assiduo,

insegna la via della liberazione e della salute, rivelando la

’5 scienza del Tath^gata.

« Per la pratica dei ‘ tre doveri della purity \ pei meriti

« e le virth di Lui, [i benelizii] equamente si spargeranno su

tutti gli esseri viventi; i quali tutti concordi faranno testi-

monianza della fermezza di Achala.

II mistieo mondo (Dharmadhatu) pud da per tutto per-

» eorrersi in virtu della segreta Dharain adamantina (Vajra-

« guhy a dharaiii) insienie con Achala, aiutati dalla pratica

dei ‘tre doveri’.

« Per la potenza di Lui adorabile, e possibile conseguire

» ogni intento. Per la potenza di Lui adorabile, la Religione

» (D harm a) sin dall’antiehith si niantiene fra gli uomini.

« Questo e I’altro mondo, e Toceano inesauribile dei mondi,

« e tutti gli esseri deiruniverso che hanno conoscenza, concordi

w faranno testimonianza della sua scienza impareggiabile » L

^ Sono sessantaqiirittro versi di cinque caratteri ciascuno.
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CM vede il mio corpo, innalza la mente alia BOdhi. —
OM ode pronunziare il mio nome, lasciata ogni seduzione moa-

dana, praticlierS, il bene. — Chi dk ascolto alia mia parola,

otterrk la ‘ Grande scienza ’ — CM conosce la mia mente, di

per se stesso diventera tin Buddha

« Grinniimerevoli peccati commessi fine ad oggi, durante

la serie infinita delle passate esistenze; i pih gravi peccati

» commessi nella Yita passata
;

qnelli che si commettono tutti

i giorni e tutte le notti; quelli che ad ogni ora, ad ogni

» passo si pensa di commettere, tutto verrk distrutto e dimen-'

» ticato per la potentissima eflScacia delle dhkranis [^riferite

n in.questo testo]. [L’uomo pio che le reciterk] alia fine della

» sua vita terrena, fermo e sicuro rinascerk in [luogo di]

n ‘ estrema letizia
’

« Tu capace di guidare [come] maestro, padre e madre,

» porgi il yalido too aiuto, in questo immenso mare doloroso

« della vita e della morte. Coloro che gik perirono, e che per

te ottennero la salute, maschi o femmine, testimoniano della

» tua possanza. Tutti saranno da te couvertiti alia fede, e gui-

» dati per la via della salute Tutti rinasceranno nel ‘ Tem-

« pio meraviglioso della vita tranquilla ’ per aspettare che

» ogni essere vivente acquisti la condizione di Buddha «

1 Da itiye ==M a li am a t i o M a li a p r a j fi a.

^ Sono otto versi di quattro caratteri cinesi ciascuno.

3 Zenkokuraku, sinonimo Kokuraknsekaif « Il mondo deirestrema

letizia » alti'o nome di Sukhavati, paradiso di Amitablia, vedi

la nota riferita piii sopra.

4 Giap. /<2:wto= iipaya ovvero n payakau^alaya, la salute per

[mezzo della couosceiiza doi] proj)rii mezzi [per condurre al nirvana].

s AnyaujiyoumeunosatUi lo stesso die Anyausekai^ wllniondo dove

si conduce vita tranquilla », altro nome del paradiso occidentale di Ami-

tS^bha. Jiyounieu significa « maravigliosissinio « ;
satu, Chin, ch^ah^ a pi-

lasti’o, colonna, stela jj; significa anche « Convento di inonaci buddistiw,

ed ancora « Pagoda??, come abbreviazione di Lieh-cJi^ah.

® Quest’uitimo' brano e composto di diciassette versi di sette carat-

teri cinesi ciascuno.



DEUX LETTRES ETHIOPIENNES

DU XVI'^ SIECLE

MEMOrilE TKADUIT SUR LE TEXTE PORTUGAIS

DE M. ESTEVES PEREIRA

' 1 .

Lettre de Saga za Ab k Lebna-DengKl, roi d’Ethiopie.

On sait qiie D. Manuel, roi de Portugal (1475-1521) en-

voya h Tempereur d’EtMopie Lebna-Dengel (1508-1540) une

ambassade dont les ayentures furent racontees par le P. Fran-

cisco Alvares, chapelain de cette ambassade Lorsque le sou-

verain ethiopien congedia I’ambassadeur de Portugal, D, Eo-

drigue de Lima, qui 6tait arrive k sa cour cinq ans auparavant,

il r^solut de liii adjoindre un ambassadeur et choisit dansce

1 Verdadeim informacam das terras do Presto Joam segundo vio

e scriveo o P. Francisco Alvares Ga'pelldo del Rey nosso Se7ihoi% Lisboa

1540, in-4®* Get outrage fut traduit en espagnol: Historia de las cosas

de Etio'yia traducida de Portuguese en Castellano, Anvers 1577, in-8; Sar

ragosse 1501, in-f.; Toledo 1588, in-8®; en fran^ais: Historiale description

de VFthiopie conte7iant la t>raie relation des terres et pays du grand

roi et empereur Prite-Jean, Anvers 1558, in-8®; en italien dans le Recuoil

de Ranmsio: Raccolta de navigasioni e inaggi, 1 . 1, Venise 1550, in-f*^;

en allemand: IVarhajjlige Bcschreihung aller grundlicher Erfdhrniss

von den Landen des mdohtigen Kdnigs in Ethiopien, den wir Priester

Johann nennen, Eisleben 1566, 1567, in-f.®; nne reimpression fut faite en

France, Paris 1674, in-8®: une autre du texte portugais a ete commenc^e

a Lisbonne
; endn le texte a- did traduit en anglais pour la Hakluyt So-

ciety par Lord Stanley of Alderley: Narrative of the Portuguese e?n-

lossy to Abyssinia during the years lo20-li)27, Londres 1881 in-8®.
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but Saga za Ab ^ qui, sacbant paiier I’arabe, Aavait pas be-

soin d’interprete

Le P. Francisco Alyares rapporte que Saga za Ab posse-

dait un fief ^ dont il ayait ete nagueres depouille par Abde-

nago, capitaine , des pages: il s’etait plaint a I’empereur et lui

ayait demande justice
;

il n’obtint rien d’abord, mais plus tard,

h la suite des ennuis causes par Abdenago an prince, celui-ci

lui enleya le fief qui ayait appartenu k Saga za Ab et le rendit

k ce dernier, avec un autre appele Abriginia ^ et propriete de

Abdenago, comme dedommagement. Saga za Ab etait -E^s des

Tbiaouas ^ ou chef des guerriers de ce fief.

Au commencement de Tannee 1526, D. Kodrigue de Lima

et ses compagnons, ainsi que Saga za Ab, accompagne de plu-

sieurs Bthiopiens, attendait a Debaroua la flotte portugaise

pour passer dans I’lnde. Informes qu’Eitor da Silyeira ayait

abord^ a Massaoua ayec trois galiotes et deux caravelles, ils

quittkent Debaroua, escortes par le Bahar-Nagach et 600 liom-

1

Le nom de Saga za Ah « Pr(?sent du Ph’e w etait port4 par le phre

de Takla Haimanot comme I’indique le Synaxare (Dillmaim, Glirestoma-

tia aetliiopica, Leipzig 1866, iii-8^ p. 36): on le tronve dans la version

arahe de la vie de TaMa Haimanot (BibL Nat. de Paris ancien fonds

arahe M. 159, f. 5) sons la forme de a corrigef en

(liB. {AP ! nh’d ’ L^l

I i I ^ .,1)1

2 Joao de Souza, dans ses Documentor arahicos para a historia por-

tucjUGza^ Ihshonne 1790, in-4°, p. 89 a confondu Saga za Ah avec I’ar-

me'nien Matthieu envoye vers 1513 par I’impdratrice H^lmie, rdgente d’E-

thiopie pendant la minority de son fils Lghna Dc^ngel: cf. mes Etudes

sw^ rhistoire d'Ethiopie, Paris 1882, in-8°, p. 249-251, note 119.

3 r-Aih - cf. d’Ahhadie Diction, amarblat Paris 1880, in-8‘’ s. h.

^ Prohahlement Begninha. Cf. Documenta hahessinicai n. 219.

s D’aprfes D’Ahhadie {Dictminaire amarina, col. 130 et 963) « com-

mandant de garnison». Il est fait mention dans la Chronique de Zar$a-

Ya’qob, d’investiture de ces fonctions au commencement du regne de ce

prince., Cf, Dillmann, Ueher die Reqierunq des Kaniqs Ear'a Jacob, Ber-

lin, 1884 in-40
, .p^ 17 .
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mes environ et arriverent k Ariiko ^ D, Kodrigue de Lima et

Jes siens ressentirenfc line grande joie eii rencontrant les Por-

tiigais de la flotte et.se voyant enfin pres de rentier anx Indes

et en .Portugal. Apies les salutations d’usage, Eitor da Silveira

offrit au Bahar-Nagach un present compose de dix ballots de

toile eerue, deux tapis de Gambaye et d’autres draperies fines,

dix charges de poudre, une demi-piece de velours cramoisi, et

une demi-piece de drap rouge. Le Baliar ISTagach lui rendit

son prfeent en lui pffrant 50 vaches et beaucoup de moutons,

de ponies et de poissons. II remit ensuite solennellement entre

ses mains D. Eodrigne de Lima et son escorte, ainsi que Saga

za Ab et les Abyssins qui etaient venu avec lui. Eitor da

Silveira les refut k bord de ses navires et leur fit k tons le

meillenr accueil possible.

La flotte mit k la voile le 28 Avril et, sortie de la mer

Bouge^ gagna Mascate avec difiiculte k cause de I’hiver, De

1^ elle passa k Ormuz oti etait Lopo Vaz de SaTnpaio, gou-

veineur de I’lnde Eitor da Silveira et D. Rodrigue de Lima,

en debarquant k Ormuz, prirent avec eux Saga za Ab et alle-

rent k Portaleza oil les attendait le gouverneur. L’Ethiopien

fut ensuite refu en audience par Lopo Ysli k qui il remit la

lettre ^ et le present qu’il apportait de la part de Lebna-Dengel:

c’^tait un v^tement de soie orne de broderies d’or travaill(§.

Le gouverneur ordonna de loger Saga za Ab et ses compagnons

et pourvut k leur depenses avec une grande generosity 1

D’Ormuz, le gouverneur partit pour G-oa avec son armee

dans laquelle se trouvaient D. Rodrigue de Lima, Saga za Ab,

les Portugais et les Abyssins venus d’Ethiopie: ils .demeure-

1 Verdadeira informacam, eli. 141; Andrade, Chronica de D, Jodo III)

2® partie, cb. IV.

® Verdad. inform, 2® partie, cb.I; Andrade, Chronica de D, Jodo Z/7,

2® partie, ch. IV
;
Diogo do Conto, Decades, IV, L. I, cli. 4.

3 Cette lettre, reprodnite dans la Verdad. inform* (2® partie, cli. 11)

dtait adress<ie a Biogo Lopes de Segueyra qui ^tait gouverneur de I’lnde

avant Lopo Vaz de Sampaio.

.
4 Verdad. inform. 2® partie, cli. 1 et 11; Andrade, Chron. 2® partie,

ch. IV
;
Biogo do Couto, Decades, IV, C. I. ch. 5.
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rent h peine k Goa, et de 1^ se transporterent a Cochin. La

Saga za Ab remit an capitaine de la forteresse sept docteurs

qn’il avait amenes pour lenr faire enseigner differents me'-

tiers: Inn, dn nom de Pedro, pour s’instrnire dans Tetat de

peintre : les antres demenrerent a Cochin, trois pour apprendre

celni de trompettes et trois, celni de charpentier L

A Cochin, D. Eodrigo de Lima et Saga za Ab s’embar-

querent ponr le Portugal snr le navire de Tristao Vaz do Vega;

ils mirent h la voile le 10 Janvier 1527. Tonte la flotte partie

de rinde passa la barre de Lisbonne le 24 Juillet de la meme

annee Le roi D. Joao III (1521-1557) qui s’etait retire h

Coimbra k canse de la peste, ordonna anx ambassadenrs de ne

pas debarqner k Lisbonne, mais de le laisser de c5tA de re-

monter le Tage jiisquA Santarem et de la gagner Coimbra par

terre. II envoya an devant d’enx, k lenr entree dans cette ville

le marquis de Villa-Real et d’ antres nobles qui les accompa-

gnerent jusqn’an palais. Le roi assiste dn cardinal D. Henri

et des infants refut I’ambassade avec les honneurs qni Ini

etaient dus

Qnelqnes jonrs apres. Saga za Ab fut refu en audience par

D. Joao k qni il remit denx lettres de I’empereur d’Ethiopie,

Time adressee a D. Manuel ^ la seconde k D. Joao en outre,

nne conronne d’or et d’argent: en la remettant, Tambassadenr

declara qne son maitre, par ce present, demandait an roi de

^ Docum. hahess., n. 211.

2 Verclad. inform^ 2® partie, ch. IV.

^ Verdad, inform. 2® partie; DAndrade, Chron, 2® part.; Piogo do

Conto, Dec. IV, L. I, ch. 10.

^ Quand le negouch Tavait dciite, il n’dtait pas encore informd de

la mort de D. Manuel. Dans cette lettre qui se trouve dans la Verdad.

inform. L, 11, ch. 7, le negouch proposait an roi une alliance contre les

Musulmans, otfrant de Tor, des homines et des vivres. Il demandait que

le Portugal lui envoyat des instructeurs pour son armde, ainsi que des

charpentiers, des orfevres, des imprimeurs et des armurieis pour fabriquer

des mousquets et de Partillerie.

s Cette lettre est reproduite dans la Verdad. inform. 2® part., ch. YIIL
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Portugal d’etre le seigneur de tons ses royaumes d’Ethiopie

De son cote, le P. Pranoisco Alyares presenta an roi deux let-

tres qu il etait charge de transmettre au pape ainsi qu’un ferin

renfermant tine croix de pierreries ^ avec un morceau de la

vraie croix. Le roi prit ce present, le haisa et le confla ainsi

que les lettres axt secretaire Antonio Carneiro pour le rendre

au P. Alvares quand il partirait pour Rome ^ II fit donner

un logement h §aga za Ab et pourvut a son entretien en lui

assignant un certain revenu : Prancisco Piras fut charge de sa

maison et Prancisco de Lemos qui savait I’arahe fut d&igne

comme interprete

A ce moment durait encore la guerre entre I’empereur

Charles V, Pranjois I, roi de Prance et le pape Clement VII,

ce qui emp&eba pour quelque temps D, JoSo d’ envoyer au sou-

verain pontife I’ambassade de I’empereur d’Ethiopie La pak
conolue, le roi fit partir pour I’ltalie son neveu D. Martinho

de Portugal, archev§que de Punchal, avec le P. Alvares ^ 016-

^ Verdad. inform* 2® part., cli. YI; Diogo do Couto, Decades, lY,

1. 1, ch. 10.

2 D’aprfes Damian de Goez, cette croix pesa^t mie livre (490 gr.). Il

est cnrieux de xemarqner que le Musi5e des Ufei de Florence possMe

Tine croix 4thiopienne, fabriqu^e comme rindiqne une inscription, sons le

r^gne du roi Daouit (un des noins de Lgbna D^ngel) encore qu’elle porte

les traces d’un remaniement et d’un compl(^ment de decoration. Cf. la des-

cription qu’eii a donnee M. P. de Lasteyrie, Notice siir une ancienne

croix ^thiopienne conservde d Florence, Paris 1872 I. N. in-d*^.

3 Diogo do Couto, Dec. IV, L. I, cli. 10.

^ Verdad* inform* 2® part,.cli. VI; Diogo do Conto, Dec* IV, L. I,

cli, 10; Docmn. hahess. n.®® 225, 229.

s Docum. hahess. n. 218.

^ Saga za Ah n’accompagna pas Pamhassadeur de Portugal a Bolo-

gne, mais il demeura a Lisbonne en attendant le r(^sultat des demandes

adrcss4es par D. Jolo aupape. Ludolf (Gommenlarius ad snam Jiistoriam

aethiopicam, Francfort s. 1. Main 1691 in-f.®, p, 269 et 468) dmet des

conjectures sur cette conduite de TEthiopien. A cet (5gard, il n’est pas

sans inte'ret de transcrire une lettre du cardinal-infant D, Henrique, ^crite

a Damian de Goez et ou il est dit de Saga za Ab: « Quain mao bomem
elle era, e quam desonestainente elle vivia e como na sua propria terra

era avido por ereje (quel mdcbant homme c’(itait, corabien sa conduite
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ment VII qui se troiivait alors k Bologne avec Charles V reput

I’ambassadeur de Portugal dans un consistoire tenu le 29 Jan-

vier 1533, en presence de I’empereiir. D. Martinho remit line

lettre du roi D. Joao et copie de celle qne Lebna Dengel

lui adressait. Le P. Alvares presenta ensuite les deux lettres ^

qu’il avait apport&s de la part du memo prince ainsi que le

crucifix et le morceau^de la vraie croix. Les lettres furent lues

par le secretaire pontifical: puis le P. Alvares, au nom de

Tempereur d’Ethiopie et de tons ses peuples, preta serment

d’obeissance et de soumission au pape, en sa qualite de vioaire

du Christ, successeiir de S. Pierre et chef de toute PEglise •

catholique. Le secretaire repondit que le souverain pontife dai-

gnait accueillir favorablement les lettres et les declarations

de soumission et d’obeissance de I’empereur d’Ethiopie qu'il

promit de compter d&orniais au nombre des iminces catholiques.

Le roi D. JoSo avait particulierement recommande h son

ambassadeim de demander au pape d’expedier magnifiquement

ecrites et garnies de sceaux en or pour plus de splendeur les

bulles par lesquelles il notifierait k rempereur d’Ethiopie qu’il

etait refu dans son obedience, confirm^ dans la religion catho-

lique et aterti en ineme temps de renoncer k quelques erreurs

de foi. Le roi, en effet, promettait d’ envoyer en Ethiopie des

personnes de vertu et de science eproiivees dont les paroles et

les exemples instruiraient les peuples de ce royaume ^ D. Mar-

tinho de Portugal ne perdit pas une occasion de vanter et de

rehausser pres de Clement YII les choses d’Ethiopie et les

avantages qu’on retirerait de son retour h la foi catholique,

et alia jusqu’^ demander que le pape le fit cardinal l^gat a

^tait liontetise et comme, dans son propre pays, 11 dtait tenu pour hdre-

tique) Locum. haheBS. n. 283. II est a suppose! que cette opinion pen fa-

vorable qu’oii avait de Saga za Ab a la cour de Lisbonne, influa sur

I’esprit du pieux monarque qui jugea peu convenable de Tenvoyer au pape.

Cependant, Caspar Correia {Lendas de India, t. IV, p. 108) dit que la

maladie seule emp^cba Saga za Ab d’aller h> Bologne.

1 Gf. ces lettres traduites en latin par Paul Jove et rapportdes dans

Pouvrage de Damian de Groez.

? Locum, hahess. ii. 218.
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latere pom* aller en EtMopie ^ Stir oes entrefaites, le souve-

raiii'pontife vint S^ moiuir et son snccesseiir Paul III qui ne

s'inMressait pas am affaires d’Abyssiuie - ne donna aucune so-

lution aus demandes de D. Joao. L’ambassadour efc le P* Al-

Tares revinrent en Portugal en 1535 sans ayoir rien obtenm

A la cour de Lisbonne, on laissa sans reponse Saga za Ab,

malgr^ ses instances pour etre renvoye dans Plnde et passer

de li en EtMopie

En 1583, Damian de Goez etant arriye k Lisbonne noua

des relations d’amitie ayec Saga za Ab, et, comine il montrait

.un grand desk de connaitre les opinions des Etbiopiens en

matiere de foi, I’ambassadeur composa sur ce sujet un traite

qu’il lui donna i II y est dit que Pempereur d’EtMopie ne

se nomme pas Pretre-Jean {Preste Joao) comme on le preten-

dait k tort en Europe, mais Joao Preeioso, car dans sa lan-

gue ^ ce nom s’ecriyait ainsi : 'H'Tt • • ce qui se lit Jan

Belowl et signifie Joao Precioso
;
en cbald^en ^ "fTlt s

qui se lit Jem encoe et qui a le m^me sens il ajoutait en-

1 Docum. habess, n. 230 et 233.
^

2 Docum. habess. n. 230.

3 Docum, habess. n. 234.

^ Datd du 24 Aviil 1534. Of. Pamian de Goez, Op. laud.

^ En atnarina.

^ En gbeez.

Le P. D’Almeida, dans son Eistoria de Ethiopia avait deja cm
reconnaitre, dans ce mot, le nom de r^l(^pliant. M. d’Abbadie {Journal

Asiatique 1882, 1. 1, p. 250) a repris la meme these combattue ailleurs

(cf. Hal(5vy, MManges Eepigraphie, Paris 1872, in-S®, p. 138-140, etmes

Etudes sur Vhistoire d'Etliiopie^ note 57, p. 226), et, a Pappui de son

opinion rapporte une historiette tir^e de la Chroiiique de Sartsa DengSl.

B’aprfes ce recit, Pusage de dire Jan-hoi an roi, lorsqu’on lui porterait

des reclamations aurait etd dtabli par ce prince en enteiidant interpeller

un elephant qui ravageait un champ. Mais cette etymologie, qui tient

plus dn folklore que de Phistoire, est sans valeur comme les etymologies

populaires inventees pour expliquer un terme etranger ou devenu obscur.

C’est ainsi que les Grecs faisaient veiiir le nom de Pyrenees du grec nvq

feu, et xaeontaient une bistoire a Pappui, ou encore le nom des Gaels ou

Galates du grec lait, parce que nos ancetres avaient le corps blanC.

Be nos jonrs encore le procede est encore employe la oii il u’exists pas
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core qu’on ne devait pas appeler ce prince Empereur d’Abys-

sinie, mais d’EfcMopie. Dans ce meme traits, §aga za Ab se

donne le titre d'evSqne, prStre et BongnS Eas, c’est h dire

chevalier et vice-roi de la province de Bougnl ^
;

il s’intitule

ainsi : > i-htl A,4’ •' hU9'Tl' X? * nh'R * * "lit

de sens critique; les Arabes du Sahara exiDliquent le nom de Tadjmout,

qshir des environs de Laghouat (en berbtire le image, la pluie)

par les mots arabes et racontent a Tappui de cette etymo-

logic inge'nieuse que la regnait autrefois une reine oriiee d’un diademe

(^^*) pronon9ait toujours dans ses jugements la peine de mort (Cj^)

Le mot de Jan ou Djan applique au roi est anterieur a Sartsa Deng<d

comme on le voit ici : en outre El Edrisi (XII® siecle de notre ere) men-

tionne d^ja en Abyssinie une ville de Djanbaitah. qul parait

etre la transcription de Djan ou Jan-bet ’V**} ‘ flil* - « la clemcure cin

roi« {Description do VAfrique et de VEspagne, ed. Dozy et Be Gocjc,

Leyde 1866 in-8^ p..25 du texte).

A propos du mot ", voici ce qu’dcrit le P. Manuel crAlmeida

dans son bistoire (manuscrite) d’Ethiopie : « 0 nome belul significa pru-

priamente certa joia, como arrecada, a qual, quaiido os eleitores do Im-

perio escolhiam algum princepe para Imperador, pox morte do que rei-

nava, entregavara algum senbor, quo tinba por officio ir dar esta nova an

eleito Imperador, para que chegando a elle, e dando-lhe a nova, Ihe me-

tesse 0 helul na orelha, certo signal o infallivel de sua elecfao; donde

veio nomearem alguns ao Imperador eleito como o nome de joia, clia-

mando-llie heluhglwi (•fl/V'A • iTfi •) que val tanto como dizer minha

jouii meu escolhidon. Bans re'numdration des fouctionnaires de la cour

cPEthiopie qui prdteiident descendre des Invites venus de Jerusalem avec

EbnarHalrim d’apriis le mss. de la Bibliotli6que Bodleienne (cf. Billmaiin,

Ueber Begierung des lOmigs ZaEa Jacob pag. 78), on lit: O/hlld “

9°tlA » OA4»^ s fflC^ , .n/l'A s! « Tsaliasarge' avec

un anneau d’or, qu’on appelle Beloul » ,
ce qui confirme en partie ce

qu’ecrit le P. d’Almeida.

Le mot « encoe r “ signifie « pierre pre'cieuse Cf. Billmann,

Leeeicon linguae aethiopicaei Leipzig 1865, in-4°, col. 990, s. h. v®,

i Bougii^ est un district de la province du Lasts, (cfr. B’Abbadie,

Gioddsie de VEthiopia^ carte n. 4). Bans la lettre de Saga za Ab, on lit

'nT'V “ qui, d’apribs le P. Alvares ^tait un fief, Le nom de 'fl’T''? •

se rencontre dans un manuscrit de la Biblioth^que Rationale de Paris

(Zotenberg, Catah des manuscrits dthiopiens, Paris 1877, iii-4®, n. 160, f. 90).

Gtornale della Sodetd Asialica ItaUam. — III. 5
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Hi/"> " 'flA'A * 'W s A-ni 5 Le traite compose

par §aga za At) fiit traduit en latin par Damiaa de 6oez qui

I’iiisera dans son livre : Fides, religlo, moresque Aethiopim,

publie pour la premdere fois a, Louvain en 1540 II insera

aussi dans la Obronique du roi D. Manuel ® ce qu’il jugea

necessaire pour faire connaitre la religion et les moeurs des

Ethiopiens. Nous ne donnons pas ici 1’ analyse de ce traite bien

connu et dans lequel Saga za Ab pour capter la bienveillance

du roi de Portugal feignit que I’Eglise etbiopienne etait d’ ac-

cord avec I’Eglise romaine sur certains points oti elle en dif-

fers, particulierement sur cenz qui sdparent les catboliques des

Eutyebeens.

Le livre de Damian de Goez n’eebappa pas anz critiques

de rinquisition qui censura la pai-tie ou il est traite de la foi

et des coutumes etbiopiennes, pares que §aga za Ab les ap-

prouvait par des raisons et des autorites empruntees b la sainte

Ecriture mal comprise: il ajoutait meme des eboses qui n’ezis-

tent pas en Etbiopie. C’est ponrquoi le cardinal infant D. Hen-

rique, grand inquisiteur, defendit la vente de ce livre en

Portugal

En 1537, on reput par la route de Jerusalem et de Eome,

la nouveUe que le roi d' Etbiopie etait en guerre avec les Mau-

res d’Adal. Le roi D. JoSo recommanda b D. Garcia de No-

ronba, qui en 1538 partit pour I’lnde comme vice-roi d'envoyer

une flotte an secours b Lebna-Dengel §aga za Ab et le P. Al-

vares, qui depuis longtemps insistaient pour obtenir lenr conge,

repurent une lettre du roi de Portugal pour D. Garcia de No-

ronba. Ils devaient regagner 1' Etbiopie sur un des navires qui

' Cette suscription fut aiusi traduite par Damian de Goez, sans donte

d’apres gaga za Ab : Buc/nae p'efectus, Arcliiprester Tsaga m Ab, Le-

gatm Regis Jan Beluli, Regis Libna Dengel.
- On pent citer parmi les diverses Mitions de cet ouvrage celles de

Louvain 1540; Paris 1541; Louvain 1544; Cologne 1574 et 1602; Franc-

fort 1603; Anvers 1611. Il a dtd reproduit aussi dans Vllispanla illustratu.

« Part. Ill, di. 60 et 61.

* Docum. habess. n.“® 271 et 273.

Docum. habess. n. 240.
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amenerait les secours contre les Maures Ils s'embarquerent

sur le Taisseau Kaynha de Similo Lodre, nn des quatre qui

partii'ent pour I’lnde le 24 Mars 1639. Ils arriverent a la fiu

de septembre. Saga za Ab etait si malade qu'il morirut a Co-

chin et flit enterre dans le convent de S. Antoine. Tons les ‘4-

approvisionneuients dont il s' etait muni, fusils, armes de tontes

sortes, pieces de bois, de metal, images de saints, livres de

piet6, etc. furent apportes an vice-roi de Goa, mais les affaires

des Indes ne permirent pas d’envoyer cette annee en Bthiopie

le secours demande -.

La lettre suivante liit ecrite par i^aga za Ab pendant sou

sqour en Portugal L

hnnjh? * nA-A's

' A.i’ ! tlih’t’t ! A’l'OCh''®- s tth’i’l' s

.

in:f'n •• h.v * hh^iijh? «
* K’Jrt •-

-n^A. ! hit hiMTi? •'
> %

H. j •nifrh'ir-e * aw?/. * * viscino»- - I’h

/**
! p'fhTfti ‘ ^‘J’flAJ: 5 OottS' ' h'flc » ®An/a. * (ohmi =

^'.^'^*nA•J^ • nhr^A • ‘pnAo- * A’tt/*’ > » 'p

4*
! nchM- > tLhe rt^9“Tn* - > nrto®*

'} ! ofttpdfis. 1 OfO’tttlP s R-flA * h

; h-nRrli s hi • 'h9°ntiDTf 1 hao S S

’Thcw- sMid h9°afh-t: - on.p. : R'Ad

i Andrade, Chronica de D. Jocto III, 3^ part., cli. 72; Dorum. huhess.

n. 244.

® Andrade, Ghron. 3*^ part., eh, 72.

^ Cette lettre, comme la suivante, avait etd traduite par M. D’Ab-

badie pour §tre ins^rde dans les parties II et III du supplement au Btd-

lario de Padroado Ultrarnarino. La mort de J. A. de Gra9a-Barreto charge

de cette entreprise, empt^cba la publication de ces traductions dont il n’a

6t6 tird qu’un petit noinbre d’l^preuves d’imprimerie.
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* ‘^dhA 'i’bP* > * (0*^d\iA 'i’bif* >

S
' ffl'^dhA » A,*** s AAA^‘ ! ncr^ s mh9”W>i' * X^l

'}'^ s * KAh * h^TinCV ! s Old G9"

e : aDji».iiCao-

1

A4’'S«A'> * OtAaf^A^A « (0'h9°R‘

•hd

'

'nxvh'>e3i « A9”Jt'^ » nc^'^A • nat-h'^ * r-a/'o®- =

a)‘t*.4'->A”-f«»* ' ifl<* * £ ooo^' ! (Dhirf:'iid * "lAA * £ o

tfD'^ s »p}i ! 'iT’tp s AA"}^ ‘ A'i'bo* • d.d^’iA * <D>TliP s <n»

7"?[/^]’f' s ^AC • Ob'”* s ihAo^ • •• “feAC s

^"1 • <dH"A- s nTh ’ S

C •• s g 0<n»^*
! R.J&bA s

‘fi- •• AAc • ©A.n'P'f'h s e-nA iihj't -• Hbj » oft.je. * a
hh • ®*Ai* * W'A* • flrha>*C'l* •• OiC^ • wifA- •' H^Jhfl* *

A'dA » flW-A* s <PV®* » ®b> » - 7‘PP- •• ®J&W'l*

A- s « (Dah'}'I'lt S ^w'f’hOA" * AfT-/** •• P*rhlA h

! JSAV* ' ®»R‘fh<t s <w»A?ih^ •
''in •' A.*!* • AAA'T* •* AA

ao s s ffliiTHh s hltt * A'AA” * AAif'A* * AA^ * fflittC

ih s s KAAA" 5 h«» s P-A'JfflJ: s (oohK’P ^

<D/*^hi. * fflJS-'nAJ: * * AR9”1fi« ••

’T[*?i»IH » A4* ' ARA

'T* s ffl<roq:4*[^] ! iti^n.hii ! s na^hi:
! itL ‘ AA7

fflh * fltf»¥JK. » ?i'>M » je.'OA3i » vn£ K mhrst^'^d • -AAd. •

g pao^

}

flilij ! AAfl® ! •• ®?MiA ! T'l'iP s ARl^ =

' ^AC ‘ m't’hip : <^.^['>]A • aJA.4> * RRA'Th *“ at^h

i’ I h‘^d J d,i(0 s ! f*rh’}A * t»>X‘thd. * ®*A?ih^ *

®®»A‘J’A •
tthf^ ! A?iVl* » HA®»* F^ooQt’t * flOO.

^ * h'flC • 9"AA • AAA ! • 'flfr'i s ®AA®» * ?i9”H
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oof, , .. ^i^ao S jaftA-i S riH.*? : (Dfia •

flX-A s A?»h > ’i’b^ : '\n » A.*!* » AAA'l* s WhUH » h^o :

! aoQ,^ * dfli& ! ®h-nc * /id-np- h-o^:

»

h9°

it’fld * Ahh”? Hh^h’i : a ! J&n,A* » ?iA<«> s

! ‘6AC *w yp ' P”ftA » A.*!* » AAA[i['] > =

*10 » U?C • WA'^ » ttA-y a hiloo I ^n.A*^ * A-nK • OJi'A

••

'P‘jl* 5 ahM'do- : ! nh’i't s !!.*? s ItJi

h<n»- ! K'^H.JiP •• TTl - -nA-A s fflVU- * J&hE * UA^Ifh » fl

Ti'J’lJ * ft? s TxTrn » ?I0^A : h'^-ah’l' ^’A 5 HA.+ * AA

[AJ^ a ! i'd.^ao : fl'l-?tliH • ?»*?ll.Jt'nrh.C ' Ti

* Al/h'lhP a KftflD s A'JT./*' s p-th'iii s 0rt- ;

nX'/ii.4’ s h"® • ^A'^4-'JaJ3r : flW-A-

ff®* ' X^il.JiP s Tf7 ! ilA-A : A^A- s fl)^A'f•'n4»'^^ * 'Tifl *

K‘7H.K'nrh.C tD-'in s K^Tih'l'S » - • ®7C

_P9” ! nArt]*} : md^cn’i h«» •• Ti'^n^hilth.

C. • ?iAh • X4.JVP” ! Alls'll ’K-XAH -• <«»A?i}i'7-P -•

jFi<n>-Jr ! Oi: a ?iAo» : Ml • HUA^Ifl* • hV ' • H-t • Vi

a > fl'P/^rh - Hh'JflA •• nAH*} * nh'i’i' • Hi-AAT

Vl- * ?»9"?i*7H.?ip ! 0AJ& wKV I <«.AA. •• nw?<: * nd^ • m

^iA-np •• n.x -• nfiviiHi » Ah'}!!- = oA-t^p * ®n

* hXO,}: s h<«’Ti s ffl/uhlUrt* • T4* s 4*o-x -• > 01

nhh-'b’t' I hm.h’Vfh-c > oa-'A- » ohA'I* * vid ’ hcA-t

>*1 ! hCA'C s a hAhA an ..

n.ho»* K^ltJtP * ' htf® » -• furi: ! AhTf'^

•fc s HAAiC s ai*?i'|i s R‘PA •* h;^'fl * W-A" * -. aiC^ s
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h^mn s I roAfTilifl* * *

* US' s fflOJ-X’t: s * Hh’JflA * *1,

H. » ‘P‘r> Al-iV-n/* * l-CW- •• ffl*}-! * hUtt- •

: fflKmo * a»;?.cif 5

ao. : JiAfl® ' fl^hC iP"L * htl^o s nW*A' *

« ®AK"» ! ip{i’”<i ! ?»‘?n.?i'nrh.C s A1.IL > 'flX'

rh'VeJi htitt > hfl® s ^6’}rh- ‘ ‘ * A/i^h

^ - iDA'I'fiA^r - Amn,ni • ®Aj^’A * M • (dA.A?'0^’^ ••

I h«» ! J&ihfflO-n 5 flOtf®? ! !

s •• • TtiOo'i^/*’^\iao^ . > Kft

?»A •• hdn s hm.Tfi * 'tr’i ' -n/tA * wirf-A” » ind

‘7/^'Thh‘»»- • llohA'I'

'

W’A* 5 noohCi' > :

! KAh -' QA. J m’iH ’ (DfiT'1' (Dlnr9° ’ O)

0,1 » 9”^C s hUlt ! h-iw* s ! AfflC4* s HK'JflA “ 0

s OR'jt^ s fl>w-A« • oic^hfl®- • A4*n‘ * nx‘>-d * ®/u

'Th'lLrtb ! AKiiA9° » ffiK"™ • JM-OC s ?i*1H.?i'nrh.C * 9“

AA.1flfl»* ! s Ji'^ho®- 5 h*”* * =

s Anhit>W ' Ahff»- * ffl/^AA hAdA * =

OK'^'I- h»«» : '>d‘J»0‘ s rjtCP * ! <17'*,' s M
<«’

! JK> ! UA”Vl* 5 H? '
fl'ThhOH s «*‘A?ilri'l'h‘»®* n/*’C'J

I* s h1J> A9°d ‘ m^M •
» tD<w»^7p : «

1CP s (DhiTii ‘ ?hi}Ak I R\h.‘r- • hiii.h-nAt.c •

f«'nho»- ^::5'’l* » h«»7 .- (d^icc ! oc = to^Ad^ * i'Ai

-I- ! <n.hpft s oH'XV’hA * flA.A.'Th *

h^%A^Ahdfr ! ?k9”A^'l* ! hlH.M ann>g:')j^i .• A,P
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thtl • tlCtl4rtl • ttXf(D£¥(Dm£Dr 0^^* ' 9^ifh4i^ ®

•nrh’lh ! Ah’iti^h-ndbC ! »

fi'}b9°'i ! flfl'%.9” ! ’
! l-flCho®* * X

;» • Hh'n s A?i"jH,?ie • tti * 'AA-a » A-n*}

«

Bn dehors: HWt%

tt Esta carta he pera o pre^te joam meu senhor he se dara

ao capitSo da q^uelle porto chamado harnagaix he day sera

Uogo lerada ao dito senhor ”

.

La lettre se tronve aux Archiyes nationales de Torre de

Tomho u Lettres du Comte de S. Louren^o t. I, f. 83r.-89v.

Mon Seigneur Jdn Beloul

Pardonnez moi, yotre serviteur, la faute que j’ai eommise
en ne vous envoyant pas un rapport pax- lettre, mou seigneur,

mais je n’ai trouve personne capable de vous le porter. A mon
ai’rivde en Portugal, votre ami, le roi JoSo {Yohannes) m'a
re9u avec de grands honneurs et beaucoiip de magnificence:

il a ordonne qu’on me fit le mdme accueil qu’a un roi. Ma
presence lui a cause une joie immense: j’ai baise sa main le

liuitieme jour (de mon arrivee) et lui ai donne communication
de lobjet de ma mission. Une guerre a delate, des avant mon
arrivee, depuis le moment oh le roi des Turks a pris la ville

de Ehodes. Des lors, il y a eu de la.haine et des combats entre

le roi de Prance {Fdransd, Pranfois I), le roi d’Espagne {Se-

pamja, Charles V) et le pape de Rome {Romyd, Clement Yll).

La violence de leurs hostilitds est venue a ce point qu'ils ont

daccage la sainte ville de Rome, tombeau de S. Pierre et de
S. Paul. Je suis arrive en Portugal au milieu de ces luttes

et de ces combats: cinq ans se sont passes. Au bout de ce

temps, le r .fi d’Espagne a vaincu le roi de Prance et a regnd

sur I’Bmpire (le royaume de Cesar), selon la coutume des Ce-
sars {Qemr) antdrieurs: quiconque est vainqueur possede la

couronne imperiale. Pendant ces cinq ans, personne ne pouvait
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Toyager par terre ni par mer 5, cause des grands troubles qui

eiistaient dans les provinces de ces Etats
:
quiconque rencon-

tre sur une route etait depouill4 de ses biens et perdait la vie.

Aussi il a ete impossible au roi JoS,o d’envoyer des lettres

missives au Pape. Cbaque jour je liii en parlais et je lui de-

mandais de me f ire partir sans retard mais ilrepondait: Quand

j’accomplirai la volonte du Pape et les desks dn roi ton maitre

je t’enverrai en grande pompe. Yoilk ce qu’il me disait con-

tinuellement. Au bout de cinq ans, lorsque la paix et I’amitie

furent retablies entre I’Empereur, roi d’Espagne, le roi de

Prance et le Pape, le roi JoSo, aussitdt qu’il I’apprit, envoya

en grande pompe une lettre missive, une croix d’or et beau-

coup d’autrts presents par le moyen de son ambassadem' nomme

Don Martinbo (Domartiiii) qui est de race royale. On m'a

donne les renseignements suivants ; Lorsque le messager du roi

arriva" cbez le Pape, celui-ci ordonna de le recevoir avec ma-

gnificence et de lui rendre de plus grands kohneurs qu’aux

ambassadeurs ordinaires. On m’a dit aussi que I’empereur se

trouvait la, avec le Pape, dans une ville nomine Bologne (Ba-

loila) : Ton m’a egalement raconte que ces deux personnes et

leurs troupes eprouverent une grande joie en entendant parler

de vous, mon Seigneur. En consequence j’ai attendu I’arrivee

d’un message du Pape; enfin, par la volontd de Dieu, mon

attente a etd satisfaite. Mais, mon 'Seigneur, priez (?) Dieu et

demandez ('?) lui ainsi qu’b.la sainte vierge Marie, par I’encens

et I’eucbaristie^ que le Seignem- ne me fasse pas mourir avant

que j’aie accompli la mission que vous m’avez confiee. II n’ est

pas exact que je vive ici dans le piaisir, mais au contraire,

dans la tristesse, puisque je suis loin de mon maitre, de mon
soleil (?), que je suis un etranger sur une terre eloignee: je

n’ai point d’ami qui me console puisque je vis dans la soli-

tude et que je parle ainsi. Pourtantje n’ai pas perdu I’espoir:

par la gilce de Dieu, ie suis sur une terre chretienne, aupres

d’un roi cbretien. D’abord, mon Seigneur, je vous demands

d’accorder au chef marin, qui portera la lettre tout ce qu’il

demandera: que I’or des tresors de votre richesse lui soit dis-

tribud ainsi qu’aux siens afin qu’il fasse les plus grands elo-
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ges de votre nom
;

il part pour une expedition eontre les Turks,

faites lui donner des boeufs, des moutons, des poules, du miel,

de rtuile, tout ee qui sera necessaire : il sera bon que le Ba-
liar Nagacb et lui s’entr’aident mutuellement (?). Et si le Sei-

gneur I’a pour agreable, ordonnez qu’5, 1’epoque de mon retour

on prepare beaucoup de mules de charge et de selle pour les

lettres, I’ambassadeur du prince et leurs bagages : il ne con-

Tient pas qu’ils soient exposes h §tre mal refus aux frais des

pauvres: il vaut mieux, selon la justice, qu’ils soient traites

aux frais du roi. Je vous demande ensuite, mon Seigneur, de

faire payer en or, sans injustice, les impdts de toutes les pro-

yinces de vos Etats, depuis le Tigre jusqu’au Bali, dans le

Granz, le Damdt, le Gojhm et le Begameder, de garder soi-

gneusement votre or et de ne pas I’dchanger aux musulmans.

Que le Seigneur vous accorde ses bienfaits pour vous recom-

penser de ce qui vous est du, de mdme que vous faites du

bien S, qui vous en fait. En troisieme lieu, je vous demande,

mon Seigneur, de me garder une terra et mon gouvernement

de Bougna, puisque je suis ici pour vous servir d’ambassadeur:

il existe des temoignages (des bruits?) que je suis sorti d’au-

pres de vous et que j’ai abandonne mon pays. Enfln, je me
borne h vous ecrire que le Seigneur vous accorde une longue

vie et qu’il abaisse vos ennemis et vos adversaires sous la

plants de vos pieds. Amen.

Cette lettre a ete ecrite la nuit du 7 de mastaram, I’an 1538

de la naissance de notre Seigneur et Sauveur J. C. La mise-

ricorde et la gloire appartiennent h Dieu. Amen.

Votre serviteur Saga za Ab vous salue en baisant les chaus-

sures de vos pieds, mon seigneur Jau-Beloul. Lebn(a-Dengel).
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11 .

Lettre du roi d’Ethiopie Galaoiid4oiios (Claudius)

au roi de Portugal D. Joao III.

Miguel de Castanhoso, descendant d'une famille noble d’Es-

pagne etait nd a Santarem. Ayant contracts un enrSlement

pour serrir dans I’lnde, il s’embarqua il Goa, le 1®'' Janvier 1541,

sur la flotte qui transportait dans la mer Eouge le gouverneur

des Indes, D. Estevam de Gama. Le but de eette espedition

etait de detruire les navires que les Turks dquipaient a Suez ’.

A son retour, le gouverneur etant k Massaoua, reput un mes-

sage de Galaudiouos roi d'Ethiopie, qui lui demandait du se-

cours contre I’imto Abmed, emir d’Adal, connu sous le sur-

nom de Graft *) « le gaueher s Depuis douze ans.

1 Cf, Roteifo tie Ron loam de Castro
)
da viagem ([ue ftzerarn os

Poftuguezes ao maro roxo no anno de 1541. Paris, 1833,

2 P’apres le re'cit de la conqu^te de TAbyssinie, conserve' dans un

nianuscrit de la Bibliotli^ue d’Alger O—

^

par ChiMb ed din ‘Abd ei'Qader sur-

nomin^ ‘Arab-Paqib, Ahmed ben Ibrahim el Gbazi, aurait d^b^+d coinme

simple cayalier sous le rfegne de Djar^d-Aboun : lorsque celui-ci fut d^-

tron6 ettud par Abou Bekr ben Mabfouzli, ayec Taide des Somalis, Ahmed
s’enfuit dans le Houbat aveo une cehtaine des partisons de I’ancien roi.

L^, sous les ordres de DjarM ‘Omar din les rdfugids

firent la guerre aux Ethiopiens, battirent le gdndral chrdtien Eanil ((3?.

du Daou^ro. Ils s’dtablirent ensuite dans la province de Zifah

et parvinrent a chasser de I’Adal Abou Bekr et ses auxiliaires

somalis qu’ils vainquirent pres de la riviere de Qarn

Udl Oj-*)* Apres ce succds, les fugitifs rentrdrent dans

le Harrar, mais un retour offensif d’Abou Bekr les chassa de nouveau

dans le Houbat-Zeberta Us y subirent plusieurs ddfaites

‘Omar din fut tud, et Ahmed et ses compagnons firent la paix avec le

sultan. Mais ce n’dtait qu’une feinte de celui-ci pour ddsarmer ses ad-

versarires dont il fit pdrir un certain nombre: Ahmed et quelques amis

parent s’enfuir de nouveau dans le Houbat. Poursuivis par Abou Bekr
qui les serrait de pres et leur livrait des combats oii ils avaient rarement

Tavantage, ils firent encore une fois la paix avec lui. Ahmed alia s’dtablir
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celiii-ci avait envahi 1’ EtMopie qu'il avait pour ainsi dire

aneantie. D. Estevam de Gama envoya son fr^re D. Christovao

de Gama avee 400 Portngais parmi lesquels Miguel de Oa-

stanboso. Ils debarquerent h Massaoua le 9 Juin 1541.

Dans la seconde bataille liYree par D. Christoyao de Gama

a Grail, Miguel de Castanhoso fut blesse d’un coup d’arque-

buse qui lui brisa le bras gauche. II fut port^.sur un lit abys-

sin dans un ambd oh habitait Azmatch Eobel'f gouTerneur du

Tigr4 ^ : il y fut soign^ pendant un mois et guerit de sa bles-

sure, mais il demeura toujours estropi^ du bras. Bien que dans

I’impossibilite de combattre, il rejoignit le camp portngais et

assista h la bataille h la suite de laquelle D. Christovao de

Gama fut mis h mort. Les Portngais qui &happerent k ce

desastre, se retirerent avee la reine-mere et quelques Abyssins

et joignirent Parmee de Galaoudeouos qui vainquit GraQ dans

une bataille oh le Musulman fut tue.

La paix retablie en Ethiopie, Miguel de Castanhoso de-

manda au roi I’autorisation d’aller h Massaoua pour y attendre

la flotte des Indes. Il fit observer qu’il n’y avait dans le pays

personne qui put soigner sa blessure et que celle-ci I’empg-

chait de combattre. Le roi lui accorda ce qu'il demandait et

lui donna un cheval, deux mules, un vfitement de velours vert-

fonce et vingt onces d’or (200 cruzades) pour la route: en

outre il fit partir avee lui un Abyssin pour I’accompagner

jusqu’h Massaoua. Par cette occasion il envoya deux lettres

temoignant de ses services: Pune adressee au gouvernenr de

(Ians le pays de Sim (f-^) et de 1&, recommenfa ses expeditions dans

le Daonitro. C’est li. ce moment qu’eut lieu la campagne de Ddgalhan

) le g(Jii^ral e'thiopien que Chihab ed din appelle Dedjal-

djan Sur les dv^ncments qui suivirent et les guerres de Lgbiia

Dfinggl et de Galaouddouos cf. mes Etudes sur Vliistoire d"Ethioj^ie

p, 13-23, 103-115, notes 119-197, p. 249-265 et les ouvrages citds.

1 Ce Eobel (Ruben) ne doit pas etre confondu avee le Safalam Rd-

bM, gouverneur de I’ainba de GSchdna qui p(irit a la bataille de Cli^mbra

Koure sous le rdgiie de Lgbna-D6nggl. Cf. Etudes sur Vhistoire d'Ethiopie,

]). 13, 105 et note 125.
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rinde, I’autre au roi de Portugal: c’est cello que bous pu-

blions ici.

Miguel de Oastanhoso s’embarqua ^ Massaoua le 16

vrier 1544 et arriva it Goa le 19 Ayril. Eeutre cette mgme
aunee en Portugal, il remit au roi D. JoSo III la lettre de

L’empereur ainsi qu’une relation des choses accomplies en Etbio-

pie par D. Cliristovao de Gama et les' 400 Portugais. On ne

sait rien de certain sur la date de la mort de Oastanhoso:

il est cependant sur qu'il yivait en 1564.' Cette m§me ann5e,

'

sa relation fut imprim^e h Lisbonne sous le titre de Historia

das coiisas que o muy esforgado capitao Bom Christovdo da

(iama fez nos Reynos do Preste Joao, com quatrocentos Por-

tugueses que consigo leuou h

Le document qui suit est ecrit sur une page form^e d’une

bande de parchemin mesurant 256 millimetres sur 75. En haut,

se trouve un dessin de 63 millimetres, h I’encre bleu-foncee

et rouge, representant Jesus Christ en croix. Ensuite yient le

texte de la lettre occupant une colonne de 39 lignes, de 186

millimetres, au bas, un espace blane de 7 millimetres. Les

dii premieres lignes sent e'erites h I’encre rouge, ainsi que les

mots : * (ligne 6) et * (ligee 13) et les

cinq points (-i-) alternant ayec les quatre (ss) comme signe

de ponctuation (lignes 2, 5, 6, 7, 8, 9 deux Ms, 10, 11 deux

Ms, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36), enfin les neuf points iss

qui alternent avec le signe final de ponctuation II. Les lettres

sont elegamment tracees et le document en parfait etat de

conseryation. Il est conserye aux Archiyes Nationales de Torre

do Tombo cell. LL, armoire B, rayon 1.

1 Elle a r^imprimde par les soins de I’Acaddmie des Sciences de

Lisbonne en 1855 et traduite re'cemment en italien sous le titre de : Mi-

chele de Castagnoso, Storia della sjpedmone portogliese in Abissinia nel

secolo XVI. Roma, 1888, in-8°. Of. ouire cette relation Diogo do Couto,

Becada V, liv. 5; Gaspar Correia, Lendas de India, t. IV; Fernao Guer-

reiro, RelafSo annual 1607 et 1608, L. V, eh. 11 ; Barbosa Machado, Bi-

bliotheca lusitana, s. h. v®; T. da Silva, Diccionario bibliographico, t. VI,

p, 230, s. h. V. etc. ,
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i hj&

» h’t'l' ‘ hvh - « nyf^Yl

V* • AJt^r-d s s A4*T^T K i‘/S.}at^ > Hi:

'

^ ! ao^hili' * h9”'W » J’h/*’ > S COM :

®‘r‘? ! A7^ ! Tr-h/^ « fliAft 5 •ihPr ! ^^Z** « mAft * ?ift

’ toM : nhA » "ICpiT : 7T«/^ « a»A^

»

nch * » Tf’b/*’ " (DM * s 7>/*’ K fliA^: s rt

A’T'} » « ii/^i'
! hti^hA s Ad/tlTtf"- .- rtA9” * '

1
'

'flllA •
'Tifl s P-^7A s 77-iP ! 'nC'l*;^A ! s

•n^fbC ! moB^ifdo * » aja^ * 7'h/»’ nh^i-h,

A * C-liO s M A'^d ! n?l7’^ * "?.Jl?t.A J l-nch s H

» 'lin.i •• HAJfP : ’inci * J^C '* rAA : A^.hCA'J^O* -- A
s h<n» s • ^li ! 0-n?i « com

'iiiA • "Z.Ah.A • i'^lU - Ti’ • Ah.i'P’kp * coi'^i'A •* 9°tl

A » JiAAP" .“ aMi' • hCA-fA * h'}H • V'PA » hti

h : i’A-n^: s » ?iS. * n^'PT « : ?i“iH.>in,

rh.c * ?i9"P:'1r<; » ^p.® •- ?tP”P‘BO- * ‘Til- s A'T'.’O- j

rth coh’H'ii • ^nc s A”*!! s i*>^pi'

s

’^Jf1^.<Ih s > fic

A-f-A » ®‘F:4'<' * H.MY. ©-JilrA » AXtf» • ff^A^iJl'T-h >

h®> » A.TCA • A.4* * 'hVcyi- > ®A®«A”A AAi A*?:

•• (onhJi^m * ^“YA'I: » A"lhh.A * hAi-^m •• H'P'T

1 Dans sa traduction, M. d’Abbadie ne reconnaissaiit pas le mot por-

tugais « governador » avait corrigd le texte en 7'flCJ " JP*C " « notre

serviteur Dor« ajoutant dii reste fort ingdnument qu’il n’avait trouve

aucun renseignement sur ce serviteur Dor.
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h • ffl'JA.h » h»» ! : m-rn. flh«» * hii’fih » at

/u^-nmA • «»A?»h+‘h » aih'ii'i. i'ltKdh ’ "?flC * A"

'Is * H/hAP * An* ! nh.R'h^^i ‘ at-ili" • * tm^Ayd. =

fl®A?ih1* « ffl'JAiJ: » An ILV Tl'i-fs » "»AAll

'Th »

A

s •nh ! at^hoh’} s » n'H^’Is *

‘Tl-nc h

Au uom du Seigneur, Trinity indivisible, qui voit I’exte-

rieur et serute I’interieur qui affaiblit le fort et fortifie le

faible. Cette lettre royale est envoyee de la part du negouch

G-alaoudeouos, fils du negouch Ouanag-Sagad (LSbna-Dengel),

fils du negouch Eshender, fils du negouch Ba6da-Mlryam, fils

du negouch Zarea-Ya‘qob, fils du negouch Ddouit fils du roi

Salomon; rois d’ Israel, — que la paix soit avec eux — a

JoSo {Yohannes), ami du Seigneur et de la foi, fils d’un roi

orthodoxe D. Manuel {Za-Amanouel). Apprends ces details sur

Mikael ton serviteur qui est venu vers nous, envoye par le

gouvemeur (de I’lnde) avec D. Christovao {Bo-Krestobou) da

Cdma, le Dadj Azmatch -, pour nous secourir pendant la guerre

(contiA Graa). Ce Mikael s’ est montre trbs-d^voue k I’Ethiopie

et a combattu pour le Christ contre les Musulmans, en expo-

sant sa vie, au point qu’il a eu le bras gauche brise d'un coup

de feu. Par la volonte divine, il s’est ensuite r^tabli de sa

blessure et nous te I’envoyons. Pais lui bon accueil en souvenir

de ramour du Christ et pour I’amom- de nous: il a accompli

la mission dont tu I'avais charge, comme Pierre, chef des ap6-

tres, et Paul h la langue d’encens En recompense de ce zele

^ Cf. sur ces princes, Etudes sut I'Mstoire d'Ethiopie, p. 12-13, 101-

103 et notes 91-118 p. 239-249.

* Sur le litre de DadJ Azmatch pres ici dans le sens de Capitao-Mor

cf. Etudes sur I'histoire d'Ethiopie, p. 255 note 152.

3 AA} s • fLVQoylioaaog^ lingua balsaraea. Dans VInforma-

^ao de 1632, Alfonse Mendes dit en parlant de S. Paul « bocha de cheiro

Sam Paulo ». Cf. aussi Hernae 'pastor^ (Jd, D’Abbadie, Leipzig 1860, p. 181
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de Miguel Oastanhoso {Mikael Eastaflos) que tu as Buroye

il notre secours comme ton champion, comme il a execute tes

ordres, qu’il n’a pas failli ^ sa mission, souviens toi de Im et

traite-le suivant ses merites que nous n’ayons pas edits dans

cette lettre. Nous nous rdjouirons d’apprendre le resultat de ce

message,- et par Ih notre affection trouvera sa satisfaction.

Kenk Basset.



ra’ISOKIZlOSE DI NEEIGLISSAE

SB DI BABILONIA

II re babilonese di cut diamo per la prima volta un’iscri-

zione trascritta ed interpretata sneeedette ssl trono di Babi-

lonia ad Eyil-Merodacb. Nei pochi doeumenti elie ci ba lasciato

nomina come proprio padre il re Bel-^mi-Wmn (il cui nome

potrebbe leggersi altresi Bel-ukir Ukun) cbe non conosoiamo

da altre fonti e il coi Inogo nella serie eronologica dei sovraiii

caldei e ineerto i. Come i re snoi predecessori, Neriglissar de-

dic6 le sue cure alia restaurazione e aU’abbellimento degli edi-

tizi di Babilonia e il racconto di tali lavori ci lascid in una

serie' specials di iscrizioni, a cui appartiene ancbe la presente

Possediamp inoltre del sue tempo alcuni testi giuridici impor-

tant! per la storia di Babilonia come ogni altro documento

congeners seritto sotto Nabucco, Nabonid, e gli altri monarcbi

della Oaldea.

L’iserizione cbe offriamo tradotta e dichiarata fu edita dal

sig. E. Wallis Bcjd&e nei Proceedings of the Society of Bi-

blical Archaeology, 1888, January, p. 146. L’editore ba pro-

messo ai lettori del periodico inglese una trascrizione e ver-

1 V. alcuni cenni su tale q^uestione in Tiele, Baiylotiisch-Assyrische

tjeschichte, pp. 464 egg.

^ Tiele, op. cit. p. 458.

® Tutti i documenti storici di Neiiglissar sono ennmerati dal dott.

K. Bezold nel suo Kungefasstev Ueherlick ueber die babylonisch-assy-

rische Ziteratur, p. 185-136.
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sione del testo; ne il mio modesto lavoro lia la pretesa di

rendere inutile quello che attendiamo dal sig. Budge. E su-

perfluo die io dichiari di riconoscere in molte parti la mia

traduzione come soltauto approssimativa. CM ha studiato le

iscrizioni habilonesi relative agli edifizii sacri e civili delle

citta mesopotamiche, sa qiiali difficoltk offra la lessicografia

assira nei suoi tecnicismi ribelli per lo piii ad una siciira in-

terpretazione, malgrado gli stiidi ultimi del Flemming, del

WiNCKLEE, del Budge, del Bezold, del Pognon b Utile 6

in ogni caso il confronto dei varii luoghi simili e dei termini

identici nei testi babilonesi cosi monotoni ed uniformi quando

narrano la restanrazione o la costriizione di opere pubbliche;

ma di rado qiiesto confronto apparisce decisive per le ricerclie

lessicograficbe, Perci5 ho serbato nella citazione dei paralleli-

smi una giusta misura lasciando al lettore erudite la cura di

moltiplicare i raffronti.
. .

La trascrizione e nei complesso quella usata dalle sciiole

tedesche di assiriologia, cioe dallo Soheader, dal Delitzsch

e dai loro discepoli. Quale divisione e interpunzione io abbia

adottato nei testo apparir^ dalla traduzione.

Trascrizione.

1 Ilu NlrgaMar-ih^u-itr Sar Bciblli Col. I.

rii-ha-am na-a-da mi-gi-ir Uu Marduk

ahru ka-an-M pa-U-ih MU
i-im-ga-am mu-ut-ni-m-nu-d

5 ahra-a-tim iU Nabu bili-M

iUakku m-ni-m-um

ba-bi-il ra-bu-d-tim

a-na Isagila % Mda
mu-da-afh-M-id sa-aHu-uk-lm

^ Non occorre avvertire die i lavori fondamentali andie in <inesto

campo restano sempre qnelli delPOpPERT, qnantunque, avanzando le no-

stre conoscenze di filologia assira, molte traduzioni di M debbano oggi

considerarsi come imperfette.
' '

Qiornale della Sockta Asiatiea Tialiana, — III. 6
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10 mu-uhti-U-ru M-lu-ilMii-M-un

apil Bil-M-um4t-ku-xm rubu t-im-ga

id-lim gi-it-ma4im na-^i-ir

ma-as-m-ar-Um Isagila it- Bdbili.

M ki-mct dfcru dan-m pa-ni ma-a-tim i-di-lu a-na-ku

15 i-nu-imi iiu Marduk bil ildni

ru4u-u mu-uMa4i
abkallu M li-ib-hi Bgi-gi ka4a-mu mu-du-u

i-na ni-U Sd ra-ap4d-a4im iMa-an-ni-ma

ii4u mi4^4ii-Tu4i-i(i i-Sa-ri4§ sab (?) 4a-an-ni

20 lu-um ta-a-bi lu-il im-ba-an-ni

ai-ri lil-ul-mi ii ha4a4a lu~d ir4z4t4an-ni

a-m i-sa-ru4i-ia m ga-ga-da ai (?) iz-zu-M (?)

a-m ka-an-M4i4a M ka-a-a-nim

pu4u-uli4im i4u4i-M dhU'-U

25 M i4i4it ta-a-bi i-bi-M urmi-td-am a4a-mu-U

ip-pa-al-Ba-an-ni-ma i-7ia-ma-a4m

‘Su-um da-am-ga a-na sar-m-tm u4m-dT

a-na ri4-'il4im ni4i4d a-na ddri i-bi-M

i^u hattu i-la-dr4i mu-ra-ab-bi-M-at ma-a4d

30 a-na iar-m4i4a lu-U is-ru4mm

U-bi4r-ri ki-i-nw mn4a-al4i4m ni-U

m%a bi4u4d lu-d i-ki-bi-m

ui-pa-ri mu4m-an-ni4s za-H-n
lu-d u4d-at-mi-ha ga4u-il-a

35 a-gora ki4-nu thM-dMd-an-nt-ma

a-na Mr-‘ru4i4a sd-ni-m ic mu-gal4i4d

a-na-ar sa-a-bi dS-gi4S sa-ma-m

la ma-gi-ri ka4i-M-m a4u-ut CoL II.

mi-M-ri i-m ma-a4im (U4a-ak4m-an

40 ni4i4a ra-ap4d-a4m i-na M-ul-mi dr4a-ni-4

i-na u-mi-M a-na- Marduk ilu ba-an ni-mt-ki

Sd i-m ilu I'^gi-gi M-ur4a4im a-^ma-aUsu

i-na ilu A-nmi-na4ci M4u-'ga-at bi4u-ut-‘Su

pa-alAii-iS at4a-4d-ma

45 bit Ubitti ma-hi4r4im Isagila mi41yra-at iliani

M ra-am-ku4m ki-ni4Hi Isagila
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ra-mu-it Id-ri-ih-la

Sd sar ma-ah-ri uhU-sd id-du-ma

la ul4u-u rid-d-M

50 i-na ta-am-li-i it-ta-ah-hi-lu-ma

i-ni-M i-ga-ru-td

H-ik-m-ti-la la du-un-m-nim

la Im-tm-mt-im

• iMak-kan a-na ul4u4u M4u'-uh4m za-na-na

65 ta-ak4i-mu bi4i ra-bti-d Uu Marduk

a-na ul-hii4i4m-ma M-ul4u-mu sa-at4uk4m

U4t4im ft hi4i4m a-na la ki-iib-si4

ti-im-mi-in-M la-hl-ri a4ii4t ah-ri-i-ma

i4i U4m-mi-in-ni M la-bi-ri tt4ci4n tcsSi-M

60 Vrza-ak4d4r mi4a-a-M ul4a-a hu'-uf'-sa-mds

si4p-pu-M d4d4n-ma i-na bdbi-M

i4r4a-a daldti

ki-sa-a-dan-mm i-na kupri

U agurri tl4a4u4r

65 Uu Marduk bilu M-ilr-bid i4i4l4u sid-ri

ka-ab4i U4t-ra-hu m-dr ildm (?) ab4id-M

li-bi-it gadida hhku-ru-um

lia-did% na-apdids-ma

badadam umX ardiudim M4)id Udtdudd
70 ku-im-na kussl ii la-ba-ri padid

a-na U-ridlfdim M-tlr-kam

i-na ki-bidi-ka kidtdim M la na-ka-ri

Uu Nirgaldar-d-mr lu-d iarru za-ni-m

mu-uidi--d ds-radidm

a-na du-ur da-ra a-nadm.

Traduzione.

NergalSarusur, re di Babilonia, I’augusto, Tecoelso, il favo-

rite di Marduk, Tuinile, che si sottomette, che tome gli Dei,

esaltato (savio ?), che adora, (5) che si prende cura dei tempii

di Neho suo signore, iUakku rinnovatore, che porta dei grandi

doni ai tempii di Isagila (?) e di Izida (?),. che accmnula of-
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ferie (10) che restaura le mura di quei Qtempii)], figlio di Bel-

Samiskun, I’augusto, il savio, il perfetto, che dlfende la for-

tificazione (?) di Isagila e di Bahilonia, che eirconda il paese

come im muro potente, [souo] io. (15) Quando Marduk, il si-

gnore degli Dei (?), I’angusto, il giudice, il principe che conosce

il cuore di tutti gli dei Ighighi (?) in mezzo ai nnmerosi po-

poli mi elesse (?) e lino dalla mia fancinllezza giustamente

mi
, (20) annunzifi la mia buona rinomanza, in un

luogo di pace e di vita mi stabili, per [soddisfar63 la mia

rettitudine che
,
per la mia sottomissione che e co-

stante, cerco di adorare la sua divinith, (26) ogni giorno pro-

metto di fare quello che a lui e gradito. [Mardnk] mi gnardb

[eon clemenza], e nel paese nominb al regno im nome propizio;

per governare durevolmente le genti di esso [paese], uno scet-

tro giusto che ingrandisce lo state (30) per il mio regno [mi]

dette
; nna forte clava (?) che paeifica le genti per la [mia]

signoria [mi] decretd, nn tilparu (?), che piega il nemico,

porse (35) e a questa mia mano fedele fece portare. Per [amore

del] mio regno io soggiogo rivale e avversario
;
ho annientato

soldati, nemici non obbedienti tutti ho abbruciato. Io ho sta-

bilito la giustizia nel paese, (40) le mie genti numerose in

pace governo: In quei giomi a Marduk il sapiente, le parole

del quale sono grand! fra gli Dei Ighighi (?), la eui signoria

fra gli Amnnaki 6 magniflca, mi rivolsi con devozione, e (45)

una costrazione in mattoni alia porta di Isagila (?) in faccia

al settentrione, nella quale abitavano sacerdoti del collegio di

Isagila (?) ,
le cni fondamenta un re anteriore aveva gettato,

ma non aveva innalzato la sua cima, (50) nella sua base si

era ahbassata, la sua cinta era divenuta debole, le sue com-

mettiture senza fortiflcare, la sua soglia senza stability era

stata posta, per riabbellire il suo muro, rinnovare (55)

il dono del mio grande signore MarduTc, per render pura e

completa I’offerta, per far sparire seandalo e peccato, la sua

1 Per Smantenermi fedele al testo e non tufbame I’ordine, ho dovuto

adoperare locnzioni sintatticaraente scorrette. Ma spero cho la chiarezza

non ne avri sofferto.



un’ esorizione oi neriglissar 85

aatica pietra fondamentale cercai, osseryai, e sopra la pietra

aatica po^i la siia base (60) innalzai la sua altezza, e la elevai

come montagne, posi la sua soglia, nella sua entrata posi le

imposte, con bitume e mattoni cotti circondai i suoi kisada-

nim. (65) Marduk, signore grande, sovrano potente, ragguar-

devole, forte, luce degli Dei suoi padri, I’opera pregiata della

mia mano guarda con benevolenza, e una yita di lunghi giorni,

abbonclanza di discendenza, (70) stability, di trono e I’invec-

cbiare degli anni di goyerno in done donami . in virtu del tuo

giusto comando che non si muta. NergalSarusur, il re rinno-

vatore, cbe si prende cura dei tuoi tempii (75) in eterno

[sono] io.

NOTE

Col. I, 2. Ru-ha-a-am (da un verbo rabti) vien tradotto

generalmente « principe » ,
ma il signiflcato del tutto preciso

del yocabolo si ignora. Na-a-da : rad.
1 na’ddu « essere

elevato, innalzare, lodare » eec. Of. lin. 44 I’lfteal del mede-

simo verbo.

4. Mu-ut-ni-in-nu-fi. Grammaticalmente si pub ammettere

la derivazione di questo participio da un verbo mediae gemi-

natae pn ('^^ Delitzsch, Assyrisehe Grammatik, p. 289) o

tertiae infirmae riJJ7- V. H. Ztmmern, Babylonische Buss-

psalmen, p. 77 ;
Zeitsehrift fiir Assyriologie^ vol. Ill, 1888,

p. 310 ;
Pinches in S. A. Smith, Keilschrlfttexte Asurbani-

pals, III, p. 291 ad lin. 47. Cf. ibid., p. 17.

5. : nplZ? Hel senso di occuparsi di, cercare »

h frequentissimo nolle iscrizioni babilonesi. V. passim I’iscriz.

di Nabncco Em., e cf. sotto lin. 74.

6. La voce iSSak/cu tradotta ora « pontefice » ora « vica-

rio » ora « sovrano » dagli assiriologi, secondo ogni probability

indica un principe investito di qualche dignity religiosa. Cf.

Tiele, Babylqnisch Assyrisehe Geschichte, p. 546. Ultima-

mente J. Halevy ha discusso in una liinga nota {Zeitschr. f.

A; III, 48) I’ideogramma pa.tI.si che serve a scrivere iUakku,
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cercando di dimostrarne Torigine e la proniinzia semitica, senza

peraltro discutere il siguificato. — Zdninu (rad. pf, v. De-

LiTzscH, Crrammaiik, p. 261), malgrado qiialche assiriologo,

mi sembra doyersi tradiirre colla generality « restauratore «

;

il parallelismo in ciii si trova miinu con muddU in qualcbe

iscrizione, rende probabile im pi in s.enso atSne a qnello di

tin a rinnovare »

.

7. Ba-bi-il. V. un esempio del verbo nel significato

di “ portare » I. K. 27, n.“ 2, 6 {bdbilal). Una frase identica

a questa si trova nel cilindro di Nabuccodonosor pubblicato

dal rev. Ball, Proceedings of the Society of biblical Ar-

chaeology, 1888, p. 368, col. I, 17.

9. Mii-da-ali-lii-id ecc. Of. Bezold, Two inscriiytions of

Nabonidus, (London, 1889), p. 9, lin. 4; Z. f. A., vol. II,

p. 136, 24.— Sattukku sembra cbe indichi I’offerta sacra do-

vuta pel culto
;
taluni traducono sattukku addirittura « culto »

.

L’etimologia e incerta.

10. M-lu-ith-hi-M-un. Of. sotto col. II, 54, e Nab. Grot.

M-lu-dh bi-lu-tim tradotto dal Ball, Proceedings, ecc., 1888,

Feb. 7, p. 228 b a stronghold of lordship » . Secondo questa

interpretazione, il vocabolo sarebbe in relazione con talhu

X muro n . Le forme lululilyuj iuluh/hi-M-un della nostra iscri-

zione rendono inaccettabile. la eongettura del dotto ora citato

che lo stesso assol. del sostantivo sia Mlhu.

12. Id-lum : v. Bezold, op. ciU p. 18.

13. Ma^sartum, ecc. A questa fortifleazione o difesa del

tempio di Isagila per opera dei re di Babilonia si allude ri-

petutamente nei testi. Of. fra gli altri i seguenti passi, paral-

lel! al presente, se non del tutto per la forma, almeno pel

concetto: Zeitschr. f. A. II, 128, 11-12 Massarti- Isagili u

Bdbili udannin^ xla fortifleazione di Isagila e di Babilonia

io fortiflcai n
;

Z. f. Ass. I, 342 aUum Massarti Isagila dun-

nunivij « per fortifleare la fortezza di Isagila » . Of. inoltre Nab.

VI, 53-54; Nab. Grot. 11, 1,2; I. R. 52, n.<>321b e Ball,

Proceedings, 1888, 6 Marzo, 295. Nasaru ma^^artum e uno

degli esempi di costruzione tanto usate nel linguaggio assiro

in cui I’ogg. del verbo contiene la stessa rad. del verbo
: p. es,:
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Mllatu lalalu^ « predare una preda». Of. m lat « yivere vi-

tam

e

sotto, lin. 71 (dove per5 non si tratta di verbo e ogg.

diretto : ana Urikti hirkam^ « in done donami « ), e Senna-

CHER, 80, 17-19,1 lin. 79 in Z, f\ A. Ill, 311,

14. Intorno al verbo v. Delitzsch, Assmsches For-

terhuch, s. verbo. Of. Delitzsch, Grammatik, pp. 81, 281 e

286. Ml-di-lUj « serratnra «
,

idliti, « le porte » sono derivati

di qiiesta rad. non freqiiente nei testi storici.

15. 1-nw-im (scritto Ni-nu-im) si annovera fra le parti-

celle il ciii signifleato e la ctii costruzione sono ancor dubbi.

Of. Bezold, op. cit. p. 10, 31 e p. 15, 31 ( » then » ). Of. an-

che Ball, Proceedings, 1888, May, p. 361, 11 (<i when »). Per

il valore I del segno ni t. Delitzsch, Assyrisclie Qrammatik,

p. 228 e ibid. p. 357 per la costruzione della particella, la

quale introduce generalmente la parte narrativa che segue alia

invocazione, o meglio alia intitolazione di tutte le iscrizioni

storiche babilonesi.— La lettura hil e non Bil deU’ideogramma

. iVa iN.LiL. h dimostrata opportuna dai contesto, e possibile

dal fatto che talvolta I’ideogramnaa In ha per variants ilu in.

Insomnia il gruppo Hu In.lil. rappresenta la voce hilu nel

significato di < signore » e non nel signifleato del Dio Belo.

16. Mu-us-ta-li. Ho tradotto il “giudicea, derivandolo da

“ deciders, domandare, pregare » ece. V. Delitzsch, Gram-

matikj p. 290. Altri « il benevolo » : v. Ball, Proceedings,

1887, Dec. 6, p. 90, e 1888, Peb. 7, lin. 4 basando questa si-

gnificazione su IV, E. 26, 80/31 ;
lY, E. 7, 12/13 ecc.

17. I-gi-gi. Sono una classe di Dei che quasi sempre nel

Panteon assiro-caldeo vanno uniti con gli Anunnaki (sotto,

lin. 43). V. Hommel, Die Semiien, pp. 360, 369-370, 491.—
Ka-la-mu. Secondo il Delitzsch, Gramnatik, p. 213, in que-

sta come in altre voci indicant! la « generalitk » 1’ enelitica

ma {mu) e quella che appunto denota I’universalita.

18. Non v’ha, si pub dire, iscrizione habilonese in cui non

sia menzione di re chiamati al trono dal volere divino. Y.

p. es. Proceedings^ 1888, May, 359, 7; ibid., 368, col. I, 23.

lUanni mi sembra un kal impf. con suff. derivante da un.

verbo dove 1’ ultima radicals debole non pub essere de-
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terminata (cf. per la forma ibnanni, iptanni). La signifieazione

per6 mi e igaota. In passi paralleli di altre iscrizioni babilo-

nesi' trovo iUanni (da “ egli iiii La innalzato r, . Non ose-

rei tnttavia affermare ohe il segno ta sia per errore scritto in

luogo di ne oserei proporre la correzione del testo come e

dato dal sig. Bddge. Per passi paralleli quanto al senso v. ka

gli altri Zeitsohr. f. J., II, 141.

19. I-Sa-n-iS sab (?) -ta~an-ni. Dalla lettura sab-ta-an-ni

non saprei traiTe un senso possibile ne spiegare grammatical-

mente (dafiiJt? imperativo?) la forma. D’altra parte il pa-

rallelismo con iUanni mi gembra richiedere un impf. Il segno

sab differisce soltanto di poco nelle forme babilonesi dal se-

gno /. Leggendo i-ta-an-ni potrebbe forse spiegarsi questa forma

con un Impf. Ifteal con sufif. di un verbo triplamente debole

tmt (/zwei), ebr. HM, sir. (’om (cf. per questa categoria di verbi

in assiro A. Amiaud, Ream d’Assyriologie, vol. II, 10). ltd

sarebbe derifato nel modo seguente: *i’tama’~*i’tawa’—
*{taioa"= ‘ itawd—*{ld. Anni e il regolai’e suffisso verbale.

Si noti poi cbe ad avvalorare questa congettm’a sta il fatto

della costruzione di questo verbo eon un avverbio. V. esempii

in Revue

^

1. c. Itanni ilarU nella mia ipotesi vorrei tradurlo

;

“ si e portato giustamente, b state giusto (o benevolo) verso di

men. La costruzione coll’avverbio e accusative di persona non

potrebbe per se stessa offrire difficoltb; ma h supei-fluo avver-

tire cbe presento questa spiegazione come una semplicissima

congetlura, in attesa di niigliore inteipretazione.

20. Lu-il: particella asseverativa usata assai spesso nelle

narrazioni, ma cbe si usa generalmente sopprimere nella tra-

duzione. Cf. linn. 30, 32.

22. Sa ga-ga-da ecc. Questa loenzione, per quanto sembra

indicare la legge del parallelismus membrotun dovrebbe stare

in luogo .di qualcbe epiteto riferentisi a Uardtu. Ma ne il senso

nb la lettura sono cbiari. Ga-ga-da generalm. in babilonese

signifiea « capo »
,
(= ass. Imkkadu). Nella seg. linea la parte

parallela a questa oscura frase b M kanim.

25. Sd illsu idhi signifiea alia lettera: « queUo cbe sopra

lui (ossia a lui) b buono n
,
ovvero « quello cbe a lui place »

.
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Cf. Est. I, 19 Ho tradotto per la conre-

iiienza del sense atemu “ prometto » ;
sarebbe anche possibile

« ginro » 0 « dico » . Of. intorno a tutti quest! signifieati del

n^n in assiro Delitzsch, Jss. Gr. 297, e ibid, molte forme

derivate.

26. II verbo naphmti adoperato generalmente dal re babi-

lonesi quando narrano che qualche diyinit^ si e oceupata di

loro signidca propriamente « guardare » , e molto spesso si ado-

pera con arverbii come liadU « lietamente ecc. (cf. lin. 68).

Nei casi in cni 6 adoperato solo, sembra necessario rrn sigui-

ficato un poco pib specials; indi ho tradotto ami gnardb con

clemenza » . In sostanza e di questa opinions anche ilsig. H. Zim-

MERN {Babylon. Bussps. pp. 17-18).

27. hm damga (= damka) ecc. Cf. le seguenti frasi ana-

loghe in altre iscrizioni babilonesi: Bezold, op. cit.., p. 10,

lin. 15: M-mn-M ki-iii-H u-hu-ru a-na iar-ru-ti « whose name

[Marduk]... has faithfully called to majesty »; Zeitschr. f. A.

11, 138: ana sandnam mahasi u uddv^u isritim Hu Mandtik...

ib-bi-ii nibiUu « dessen Namen zur Herstellung der Stadte

nnd Erneuning der Tempel Marduk berief »
(ti-ad. del Wincic-

ler)
; tumam da-ir-a-am h-Jm-ra ana larriitim “ einen Na-

men ewig berief er zur Herrschaft
»

{Zeitschr. II, 133, lin. 15).

Of. anche Zeitschr. II, 128, 14-16, ecc. ecc.

29. Batin, isartu. Cf, I. E. 67, col. I, 10. IlurabbiSat

part. f. piel di In babilonese i segni bi, ba ecc. sono

spesso adoperati in luogo di pi, pa ecc. Sopra a lin. 25 ibUu

h scritto invece del piii comune ipUu. Of. Delitzsch, Ghamm.

§ 19 e sotto, col. II, lin. 50.

31. Sihirri ecc. V. per frasi simili Pognon, Les inscri-

ptions babylon. du Wadi Brissa, p. 29 ;
Zeitschr. f. A. II, 133.

32. I-ki-bi-im. Potrebbe correttamente eonsiderarsi come

un presente (= ikabi) vocalizzato come i^lsi in luogo di Ua^i ecc.

V. Delitzsch, Gramm, p. 299. Ma preferisco per cagione del

contesto di eonsiderarlo come Imperf.: ikibi — ikbl. Non e que-

sta la prima volta che si troyano indizii nei test! di segni sil-

labici come bi, pi, ri adoperati con valore di consonant!

semplici.
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33. La voce utparu vien tradotta generalmente « telaio »

.

Il certamente qualcLe oggetto in legno come indica il deter-

minativo «« che talora si premette alia parola. V. II, E. 28/59

dove tiSparu si trova aecanto alle voci haitu e sibitTu, cosa

che ci induce ad attribuire anche ad ulparu xin significato

analogo a qnelli di « scettro, baccbetta, clava » ecc.

34. Viatmilm. Of. Nerigl. (ossia I. E. 67) col. I, 11.

36. MugalUiu ecc. Of. I. E, 52, n.° 3, 31b. Nab.'&m., X. 16.

37. A^gi^. Intorno alia rad. '^^<22 nei testi babi-

lonesi v. auelie Zeitschr. f. A. I, 343, 8
:
{MggUum, « colui

cbe annieataj), part. m. kal) Nella scrittura babilonese spesso

si permutano 5 e p (Delitzsoh, G-mmm. § 19).

38. A-lu-ut mi sembra ua Impf. sg. 1. ps. di Ofr-

eb. 0 V. D. Cr. Ivon, Sargomtexte, p. 62. I re di As-

siria parlano assai spesso di aemici e di ribelli condannati ad

essere arsi vivi. T. p. es. Astern. I, 19 : Mr MU mula’ii iksfdi.

Of. Strassmaier, AV. p. 580. La scrittura a-lu-ut e forse spie-

gabile nel modo seguente : al’ut— alut= a-lu-ut. Un esempio

di vocalizzazioae con u dopo la 2“ rad. gutturale abbiamo ia

ir-u-ub. V. Delitzsoh, Gramm, p. 293.

41 . M-mi-ki (= ni-mi-Ici). Cf. per le diverse scritture di

questa voce Nab. Grot. I, 4 e Nab. I, 7. — In passi parallel!

al presente troviamo dl}i3 nimiJpi » possessore (propriam. « eo-

lui cbe prende » ) della saviezza »
.
Q.ui ba-an nimilzi genml-

»mente verrebbe tradotto dagli assiriologi « il creatore della

sapienza {ba-an part. m. sg. kal di HJIS)- Con ogni riserva

oso esprimere il dnbbio che ba-an in questo e simili casi possa

avere il significato di » figlio « ;
cosi avremmo per corrispon-

dente ad dhis nimiki una frase d’indole perfettamente semi-

tica: »il figlio della sapienza » cioe «il sapiente". Non nego

cbe la voce banu in sense di « figlio » sia fin qui sconosciuta

airassko, dove si ha bensi binu in codesto significato, e bin-

bini « figlio del figEo »

.

42. I-gi-gi. Of. sopra a lin. 17.

43. Su-tu-ga-at bilutsu: Mtugat, perm. f. schaf. di itiku

{g~ k, cf. sopra a lin. 37). Zeitschr. f. Assyr., II, 145 ; Mrru
Sa' 'MituSu ill sarrdni abHu M-tu-ga andku e tradotto let-
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teralm. dal Wincklee con: « der konig dessen taten liber

(die taten) seine(r) abnen liinansgehen (bin) icb « . Cf. IV, K.

30, 7a trad, dal Delitzsch {Gramm. 248): tiHu~(jd.-ta=
« du bist pracbtig «

,

45. BU libitti e trascrizione congetturale : cf. xin’espressione

presso a poco identioa nelle iscrizioni di Nabonid: Bezold,

op. cit. p. 6, lin. 34.— Mahirtim h un sinoniino di claltu se-

condo II. R. 23, 112 c. d. Cf. Pinches presso S. A. Smith, Keil-

sehrifiteMe Amrhanipah, III, p. 103.

46. II pliir. ramkiltim (da un yerbo « versare, libare «)

mi sembra non potere esser preso se non nel significato di

« sacerdoti » ,
propriamente: « coloro che fanno libazioni » ,

signi-

fioato gi^ noto da altri testi assiri. V. P. Jensen, Be mean-

tamentonm mmerico-amjrionm seriei quae diciiur « uirbu »

nella ZeiUchr. fnr EeikchriftforBehimg^ yol. II, p. 52. —
liiniUu e adoperato nel significato del sir. jLi*.aj.r>: cf. kiUatu

(= '^kintatii) da « nniyerso, totalit^; «

.

48. UUi deve probabilmente considerarsi come nn pi. Of.

I’ital. « le fondamenta »

.

50. lUabbilu— iUdbilu= iUdpilu. La ^ sta in luogo di £.

Cf. sopra a lin. 29. Tamlu deriya certo da come dimo-

stra nn testo di Sennacherib (80, 17-19, 1 ;
y. lin. 79) pub-

blicato nella Z. /. A. Ill, 311.

52. Ho considerato dumiunim e kunnimi come due infiniti

piel di pT e ]33. Ld dummnim, « senza rafforzare
,
Id km-

mm « senza render stabile »
:

per qnesta e simili costruzioni

della particella Id in assiro v. Delitzsch, Gramm, p. 349.

Riksdti deriya da un verbo DD^I che significa generalmente

tt legare, conginngere » ma deve nsarsi anche come termine

tecnico d’architettura. II significato precise ci e ignoto.

55. BHi h scritto nel testo bimi^ gruppo che ha dato luogo

a tante discussion! e che e state tanto diversamente trascritto.

Non nego la possibiliU di una lettura i-ni (iriu^ « signore «),

ma credo che qnesta lettnra non sia Tunica. Abbiamo gi^ moiti

indizii del valore li del segno nh specialmente la scrittura

del nome Sm{?)-mu-ba-ni-if che con ogni probability deye

pronunziarsi Sinmuballit (V. anche : Catalogue de la Collection
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De-Clercq, p. 100, n.® 153: AN-ni-mu-ba-ni-it). Of. HoMMEL,i)/e

Semiten, p. 339; Deutzsch, Die Spmche der Kosscler^ p. 65,

e Hommel in Litterarisches Gentralilatt, 1888, n." 11, dove

come lettura del griippo N{-i-Su {/i/Su “ leone » ) si propone li-i-Su,

cioe h'Sii Importante anche h tin passo citato da P. Haupt,

Die Sumerisohen FamiliengeseUe, p. 61, n.® 6, dove In-ni ta per

variants hi-il (I’Haupt ne lia dedotto il valore il, o el secondo

la sua trascrizione). A* q^ueste prove per cui il valore snddetto

e oramai aecettato da Strassmaier, Pognon, Pinches ecc.

ne aggiunger5 un’altra tolta dal testo K. 257 dove le due scrit-

ture M-ni e hc-li si alternano pit volte. In questo inno a Istar,

dove la ripetizione di parole a mode di litania appare una delle

caratteristicie della poesia, e presumibile che una pronunzia

identica fosse serbata per le medesime. Sostituite da sinonimi

esse sarebbero apparse meno opportune in una composizione

religiosa. Percib hi-ni e hi-U debbono costantemente leggersi

MIU e ni— li.

57. Si-ii-tu: « pericolo, risebio, scandalo ». Of. I’ebr. finiS?-

La sparizioiie di una gutturale in una voce assira di fronte

a voci afflni di altre lingue semitiche, che conservano pih fa-

cilmente le guttm-ali, h uno dei fenomeni meglio conosciuti

•nella fonetica : — SubSti h propriqmente I’inf. schafel di

« essere » . Ana Id lubU= « per fare non essere » ossia « per

fare sparire, per togher di mezzo »

.

58. Timin&u lahiri ecc. Of. .Zeitschr. f. A. II, 134, 27

185, 17; V. E. 34, col. Ill, 12; I. E. 51, n.° 2, 36; Proceed-

ings., 1888, May, p. 368, col. Ill, 37. L'assiro possiede diversi

verbi baru con significati molteplici. Nei passi ora citati e in

altri paralleli si tratta, orediamo, di “ vedere » . Cf. De-

LiTzscH, G-rammatik^ p. 231. V. del resto anehe S. Gdyard
in Journal Asiaiique, VIII, Ser. Ill, 1884, 499-517. .

59. lU Umlniu ecc. V; passi paralleli I. E. 51, n.® 2,4b.

Zeitschr. f. A. II, 134, 28 ; 135, 20 ecc. Timinnu significa

forse del pari « le fondamenta n e il » eilindro commemora-

tive » che si gettava in esse. V. Z. f. A. Ill, 328.

64. USahir mi sembra un piel di un verbo SaMru che

rieorre assai spesso nelle iserizioni babilonesi, quando e parola
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di qualclie lavoro fatto con bitume e mattoni cotti. Q-eneral-

mente questo verbo e nsato alio schafel. Of. Zeitsohr. f. A. I,

42, V. E. 34, col. II, 16, JVal>. &rot. Ill, 40 ;
Nab. Em., IX, 21.

Si snppone che sia sinonimo di "iriD (le sibilanti Sj z si

scambiano frequentemente nella scrittm-a babilonese. Of. lin. 60

hursdnii hurMnis] ).

66. L'appellativo di aluce degli Dei« e dato spesso alle di-

vinity.: V. K. 3, 113 p. es. a Samas. Of. Nerigl. II, 32. Per

la scrittura ab-hi-i plur. di aba “ padre » ef. V. E. 64, col. 2, 7.

II gruppo Ni.Ni che generalmente si considera come ideografico

credo che potrebbe anche esser letto foneticamente i-li. Evi-

dentemente se questa le1:tnra fosse ammessa fornirebbe una

prova di un plur. ill (parallelo a qnello di ildni) pel sostan-

tivo ilu “ Dio » . Of. gih Pinches, Texts in the babylonian

Wedge-writing, p. 4, lin. 8: ili-pl.-i-a.

69. iibi Utttitu'. K saziety di prole ”, radd. Cf.

Zeitsehr. /’. A. I, 345, 20; V. E. 34, col. Ill, 44; I. E. 52,

n.o 4, 17 b ; Nab. Eih., X, 8 ;
I. E. 52, n.” 3, 29 b ; Proceedings,

1888, May, p. 368, cdl. Ill, 55 ecc. ecc. — umi arkutim. Cf.

V. E. 34, 43/44 c., ecc.

70. Kunnu kussi. Cf. Zeitsehr. f. A. I, 345, 21 ;
II, 131,

15; I. E. 52, n.°4, 18b. I. E. 51, n.“ 2, 19b.— Labdri pa-

li-i. Cf. Zeitsehr. f. A. I, 345, 22; I. E. 52, n.« 4, 19, 20 b;

I. E. 51, 0.0 2, 20 b, ecc.

71. Ana Slrikti iurkam. Cf. I. E. 52, n." 4, 21/22 b; Zeit-

schr. f. A. II, 345; Proceedings, 1888, May, p. 368, col. Ill,

57 ecc. Cf. sopra a lin. 13.

72. Ki-bi-ti-ka kitUtn Sa Id nakdri. Cf. Zeitsehr. f. A.,

I, 346, 26-27; II, p. 131, linn. 1-2; I. E. 52, n.^S, 27 b,

30 b ecc. Per la costr.' Id nakdri v. Delitzsch, Grammatik,

pag. 349.

75. Ana ddr ddra va forse tradotto letteralmente : « per

la durata della durata » ossia « perpetuamente » . Ho conside-

rato ambedue i termini come sostantivi, ma ci5 non b intera-

mente sicuro. In ambedue appare una identica rad. verbale.

Cf. per il concetto I’ebr.
T :

Bruto Teloni.
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DEL EE PIPABUDDHI E DEL MINISTKO DHAEMABUDDHI

, La norellina che segue e tratta da un ms. inedito, posse-

seduto gi^ dal Bendall e ch.e si trova ora al Museo Britan-

nico sotto la rubriea « Pd,pabuddlii-Dliarmabuddlii-

Kath8,nakam". seritta su carta indica ed e compresa

dalle qiiattro facce di 2 fogli X linee 20Xak?ara 72, senza

data, adespota, e iu earattere che si pub far risalire oltre la

seconda metb, del seeolo XVII, tra I’altro per il modo anti-

quato eon il quale b segnata la maggior parte degli e ed o.

Sulla condizione in cui ci giunse il testo non si pub dire

un gran male, quantunque sieno da fare parecchie osseryazioni.

Il earattere, anzitutto, b irregolare ed in qualche punto difficile

ad esser deeiferato. Vi si trorano piceolissime lacune cbe di-

pendono o da guasti portati alia carta per slabbrature dei mar-

gin! 0 per macchie d'acqua, r. 44, 8, §1, o da omiasioni del-

I’amanuense, r. 218, cui forse mancava la forma sanscrita nel

tradurre dal dialetto; tutte queste lacune perb si poterono

riempire facilmente L Una linea intera. del ms. Tiene ad un

1 Non devo qui taoere nna cosa ; Essendomi servito per il mio lavoro

delle copie fotograflehe, che il mio maestro prof. E. L. Pullb area tratte

dall’originale, mi trovai ad nn certo punto, per un difetto della lastra,

davanti a parecchie macchie, che mi impedirono di leggere molte ak5ara,

le quali ora si trovano dalla riga 147 alia. 165. D. Jacobi, pregato dal

mio maestro, con gentilezza e oortesia, di cui gli sono assai riconoscente.
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certo punto distrattamente riscritta, r. 122-5, e altrove aloune

parole, r. 114. S’aggiangono molte scorrezioni ortografiolie, co-

muni del resto a quasi tutti gli scritti di questo genere d’ori-

gine popolare, stesi da mano inesperta : come la frequente man-

canza di samdhi, r. 66, 87, 103 eee., di anusvara, r. 40,

69, 70 ecc., di visarga, r. 34, 105, di yir§.ma, r. 100, 8,

203 ecc., e di avagraha sopratutto, r. .42, 6, 60 ecc., che

yiene usato poi 1^ dove non occorre, r. 14, 21, 6 ecc. Si no-

tano,anche: qualche trasposizione di sillabe, r. 218, g scritto

per s, r. 176, qualclie allungamento indebito di yocale, r. 11,

178, qualche scambio di anusvlra e di r. 222, ecc. La

maggior p'arte per5 di tali difetti si poteroiio togliere; rimasero

con coiTezione incerta solo alcuni passi, r. 115, 47, 89. In fine

riattai la punteggiatura, che si presentaya molte yolte man-

clierole, senza per6 tener conto di questo in nota.

Accenni alia data di composizione della nostra noyella man-

cano assolutamente, n6 il fatto narratoyi yien riferito cbiara-

mente ad un tempo certo. Vi si nomina, h yero, un keyalin,

un saggio dedito alia dottrina dellunit^ assoluta, predicatore

della religione ^ainica, il quale entra in scena sulla fine del

racoonto, ma il nome suo, cri-Yugamdharasuri, non si

troya nelle patt^yali gainiche flno ad ora edite.

Oosi se per il riferimento cronologico del fatto non si ha

che un indizio, il quale potra forse yenir utile in seguito, per

il riferimento locale si ha, mi pare, poco di pin. E ricordata

in principio una processione del 9 ri-Samgha, del sacro con-

cilio, che tornaya da un pellegrinaggio ai due tirtha della

fonte del sacro monte (JJatrumgaya, che troyasi in grande

onore presso le antiche leggende dei Gain a. Ora questo monte

yien posto nelllndia occidentale, nel SurSstrli., a 34 miglia

inglesi da Bhownagur La prima redazione della noyella credo

coUazion5 suH’originale tutto quel passo, indicandomi ancbe le con'ezioni

che al testo di quello gli parvero da farsi. Godo percit di poter rendergli

pubbliche grazie.

1 A. Weber, Ueher das ^atrum^aya Mlh^tmyam inAlfhand-

lungen fur die Kunde des Morgenlandes herausg, v, d. deutschen morgl.

Gesellschaftj -Vol. I, p. 8.
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inTece si possa stabilire come avvemita nel MSh-ara^tra,

(Marathi) o in regioni limitrofe, poiche dere essere stata stesa

in pracrito m3,hS,rd§trico. II testo nostro infatti, che no

deve essere la traduzione, conserra ancora intercalati due versi

religiosi seritti in q[uella lingua, i quali si ritrovano con qualche

leggera variants in una fra le novelle m§,harastriche puh-

blicate dal Jacobi Inoltre vi sono alcune parole di forma

dialettale sparse qua e Ih nel testo (p. e. taha per tathd, 16),

le quali, mentre sono difetti del testo, tornano a noi utili per

dedurre della fonte. La nostra novella deve aver appartenuto

a quella vasta letteratura mdhdrdstrica in oui scrissero mol-

tissimo i 6 a i n a e dalla quale vennero tradotte in sanscrito,

come dai dialetti afBni, numerosissime opera

Ed e pure la noska novella ^ainica come lo mostra la pa-

rola iniziale da cui prendegli auspiei, arhant, che e un epi-

teto dato ai santi della loro religione ed equivale aH’om che

i brahmani premettevano ai loro seritti, come presso di noi

nel M. E. si us6 la formula In nomine cLomini. Del resto, che

sia il componimento opera di un seguace delle dottrine di

MaLdvira, apparisce tanto pin evidente quando si proceda

all’esame interne di esso. Gib facendo ci si troverh, anzichb

davanti ad una novellina pura e semplice, fatta per intratte^-

nere soltanto, davanti ad una vera parabola, ad una novella

che ha spiccati intendimenti religiosi. Quest! si appalesano fin

da principio nella protasi, dove un re irreligioso ed ingiusto

.

venuto a diverbio col suo ministro, osservatore del Giusto, della

^ I versi son questi:

VahHala-^iala^ia-takkara-

n^santi tak-khaqeaiam

na ya tassa kimei paliavai

iiavakara-pah§.ve^iam

liari-kari-samgtoa-visakara-bhayMni

navakara-pabaiia-niante^am
||

dMpi-veyala-rikkha mari-bliayam
|

nasanti ya sayala-duriyS-ini
||

».

H* Jacobi, AusgewaJilte ErzdJilungen in Makar Esktri ecc., Leipzig,

Hirzel, 1886, p. 85. Cf. la nostra novella 11, 17-8, eke non cita eke 1

due primi. ...
2 F. L. PuLLE, Un iprogenitore indiano del Bertaldo, Venezia, An-

tonelli, 1888, p. VUI sg.
r

.
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legge, come avrebbe detto im nostro novellista del 80(}, lo ob-

bliga a intraprendere, privo di mezzi, un Tiaggio per dimo-

strare la verity, del sno asserto, che il Bene, cioe, govern! tutte

le cose.* Ed ogni avventura che indi gli snccede serve a dargli

ragione, finche il re convinto si converte e cosi salva la propria

anima. A questo punto per giunta vi si annette nil episodic

di carattere essenzialmente religioso: nn kevalin viene alia

^ corte per fare la dimostrazione del Bene e per assiciirare loro

la liberazione finale mediante la rievocazione del ricordo delle

precedenti esistenze
;
spiega infatti come il re nacqne inginsto,

poiche nella sua vita anteriore era state im penitente ipocrita

ed ignorante; mentre il ministro era stato operoso, avea' k*e-

duto nel Gina ed avea in sno onore alzato im tenipio, onde

era rinato con I’amore al Bene. Dopo di cid con penitenze,

saoriflzi ed altro, ambediie raggiiingono la liberazione. Per ul-

timo anche il periodo di cMnsa h nn'esplicita dichiarazione

degli. intenti con cni fu stesa la novella; esso dice: « Cosi,

nella gloria del Bene ba fine la novella... « . Altre prove del

carattere parabolico del racconto si possono ritrovare per entro

ai singoli episodi, in cui ricorrono di freqiiente i termini tecnici

del gainismo, clie sono registrati nell’ elenco posto verso la

fine della prefazione.

Questa novella e somigliante nel contenuto, nella forma e

nella lingua a quelle pubblicate dal Weber sotto i titoli:

Paiicadandadhattraprabandha ^ 0 ampatafresthir

katb^nakam^ e Uttamadaritrakath§.nakam^. Nella

nostra si rinvengono quasi tutti quei caratteri che il Weber

ha rilevati per quelle tre
:
gli stessi giri di pensiero e di espres-

sione, la stessa sciattaggine e noncuranza di forme, accanto a

modi di dire disinvolti che ci fanno sentire di tanto in tanto

la parlata volgare lesta e disimpacciata, quale dovea suonare

1 In Ahhandlmgen der Kdnigl, Akademie der Wmenscliaften zu

Berlin, 1877.

2 In Sitzmgsberichte delk stessa Accadeinia, 31 maggio e 19 lu-

'glio 1883, pp, 567 sg. e 885 sg.

3 Idem, 27 marzo 1884.

Oiornah della Socieid Asiatica Italiam, — III. 7
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sulk bocea del namtore ^aiuico. Vi souo pui'e modi di dire

che si ripetono con insistenza noiosa per tutto il racconto ed

errori di grammatica; parecchi perd tradiscono la morfologia

0 la sintassi del dialetto originario.

Passo ora all'analisi della lingua e per ci6 seguo il metodo

cbe il Weber adott6 nella pubblicazione delle sue novelle pre-

citate. A comiueiare dalla grammatica noto che vi sono:

Costruzioni disadatte o difBcili a seiogliersi; ripetizioiii inu-

tili, trasposizioni irregolari di pai-ole 75, 125, 61, 2, 205 ecc.

Composti piiryapada, che si riscontrano nei dialetti mo-

derni, di cui la prima parte e un nome proprio, la seconda un

aggettiyo, format! con “n r p a 185, 7, 90, 9, 222 e con

"mamtrin 219, 22. Le eongiunzioni affissuali: 'upari
sopra » in k h a t y a® 144, e “m a d h y e « in mezzo »

in deja® 80.

Troyiamo inoltre usato il genitiyo per il datiyo coi yerbi

faig 78, arpay 27, 33, 59, 99, i/H 130, j/mil 20.

La costruzione passiva e a dirittura soffocante, come in

molti test! sanscriti
;
per ognuno che principia a parlare e usato

quasi esclusivamente il part. pass, uktam. D’altra parte il

verbo finite e pocMssimo adoperato. Spessissimo il presente ha

valore di presente storico 16, 42, 7, 8, 60, 2, 73, 82, 8, 91, 4,

107, 29, 0 sta in-vece deU’imperatiyo 99, 160, o, con pih fre-

quenza, in yece del future 56, 80, 1, 2, 109, 10, 30

53, 61, 70, 4, 8*'*®. Troyansi inoltre i perfetti perifrastici di

causatiyi, fikfirayam fisa 138 e am^ayam Ssa 145.

Eiguardo al lessico notiamo prima di tutto le parole nuove

:

kambd umaglk" 164,9,61,4 (Of. Weber, TJttamad, 78),

grathila-prfiya 39 e grathilt-bhuya 80 probabilmente

per gramthila-, gotkfira 10 fatto forse sull’analogia di

phutkara, che qui sembra aver forza di scongiuro, nir-
mlyapa 213, 15 da y’raa con nir « costrurre » ,

paspa^i 180

agg. formate forse dal tema del perfetto di spa?, yulhisu
40 loc. pi. forse yrk§e§u, sadakfirya 98 equivale proba-

bilmeute a sat-kfirya ed ha di pih il prefisso -fi- Poi i

nomi propri di luogo: Gambhira-pura 111, 66, Prthyt-
bhfisapa-pura 1,186, Ratna-dvipa 121, Vi^aya-
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3)ura 206, Sura-pura 121; e di persona: Puramdara
207,8,10,1,8, Yuganidharastiri 201, Vinayasum-
darl 119, Sumdara 207, 8.

Sono poi degne di nota per vari rispetti le parole che se-

guoao in ordine alfabetico, o perche raramente usate, o usate

con significato sia nuOTO, sia pin esteso, o in quanto sono inte-

ressanti per gli usi, i costumi e la religione, ecc. Prima i verl)!:

udghatay 170, 4, 6, 8,82, (''ksubli sedurre 126,

^ata “ fu, divenuto » 89, 104, 8, 23, 34, 50, 72, 9, 83, 99,

208, 9, bhrtva, » avendo erapito ” 75, 140, •f/'niTl 9, 20, 165,

vigopay « offendere » 93.

Poi le altre parole: atikadS, « quando mai » (?) 38, apa-

Taraka 169, 75, Aditya 193, Ksabba-pr^sadd 173 e

-deTa-prfi.s§,dS, 14, kataka-bamda 98, kama-knnibba
19,54,71 ecc. e -ghata 23, 5, 6 ecc., kupibbakdra-
grba 119, kerala-^iiana 221 e -gn8,nin 201, ke-

valin 202, gutika-dvaya 145, gramthi-d vaya 159,

gbata 32,60, 1 ecc., c§,mara-ynga 57 e -yugma 61 e

d^mare (sarvaroga$!astrd.dyudbhava-niv§,raka) 105,

^alagbata40, Gina-prasEda 111 e -dharma-pra-
sada 219, i^irika 113, Gaina-dbarma-samsarga 209,

tirtba r. Qatrumg., damda (ripu-nivaraka) 28, 9,

diksa 220, dvara u custodia » 30, 64 (?), dbarma e tutti

i suoi derivati e composti 1, 3, 56, 70, 99, 198, 9, 203, 22 ecc.,

natya « figurazione » (?) 72,7, “nivarak a 28, 57, patabo

T adit all 177 cfr. patabam dba « annunziare a suono di

tambnro », pr atimarakgakadeva 19, °praya39, bbam-
dagara 5, bb1imiconsaptaina86, 144 « piano, terrazza

»

(cf. Weber, Uttamad., 190), Mabarsy-aratna 154, meia-

paka 80, 1, 3, 4, moksa 221, yatra v. Qatrum^., yana-

patra 112, rasavati, ncucinan 49, 51, 90, vanapaia 201,

vanig-putra-pade 118 (cf. sutapade 120), vatsalya 56,

vrttamta 113, 84, vyalika 215, (9 ri-)Qatrum^ayaf ri-

girinaratirtbadvayayati-a 35, ^akapane 67, 9 unya-

nagara 143 (cfr. nagaram janyam 150), 9ravaka 209,

9Tetamgana 145, sapigba 36 7, 8, 9, 42, 5, 6, 52, 62,

samgbapati 53,5,9, sadbarmika 56, samagrt « prepa-
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rativi 5 85, 6, samilyika 86, suvanjiia, s pezzo d’oro n 133,

saudha, 72, stuti « preghiera » 16,9, sthala 49,75,

svapita ^ colloeato » 102, syarupa . “ storia 70, 146,

liasta a palmo » 132.

Per ultimo registro gli astratti in ta e tva: kartta-

vyata 89, k3.ritva 125, depiyatva 137, mithyatva 208,

mokitatva 208, dfritatva 127. .

I raffronti per il coutenuto eon le novelle orientali ed occi-

dental!, che sono numerosissimi, li riserbo ad un altro lavoro,

cbe pubblieber5 quanto prima.

Padova, Maggio 1889.

Emilio Lovarini.



11 srt u crTwitst^: i to

w t Jim iw. I ^wrf^ ^ qw^
mf^ 1 m TO^

1^
TO: I I ^ p:^£rrf^ to

qifrf^ I ^ % ^qWR:5^;5^TTOT^^: 1 me s

^TPt ^ TOTf^cfjzn^ I cT^

H^nid I 1 m gWTic^ 1 ^ ^ TO^ I

tTTT Hd(IMl|cq fqFTf^^Trqqi^T <[^ i TO ^

lAl^i 1 tcT^ f^rf^rot |yi%d': I

wr Hc^ehi I ;[^e^ i ^ ^ if

^ 1 JTTO^ TOrf^TOT% 1 ^tf^-

L'

'9. :^'wrr^icrr.

11. TO^TPtcqTfjT sic.
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w\m 1 wrr^^T^ ^ i m ^
'=hlMH ltd I ^ 1 M-sy 1 ^ fdcJ^ I

gWWT^T^: 1 ddWHIiJcn 5f7WT%-

TF^ t.WT I

c|
I r^dcddcdUrdf( 'I I ^{=fLdddd

\ \
i

Titn% I finri3^r^^TWFrtr n ? n

^cdi m‘. !Tiwr(?r^'^: i ^FT^t

•20 mf^' I ^ FTTcTT cran^^TTcrFF?! ^Tcr?r^TWr t^-

f^: I t qr^ I I

irt%d'^ 1% I f^qr^T^ i ^pft^ »

I deft Jti^un qnTFnOTimf^sqr^j^

I

( I'lddUTlr^ f:

12. JTcT sic.

13. fTrT sic.

14. ftdnro^Trft.

15. rT^ prior, per rmr.

17-8. Tradnceiido in sanscrito:



LA KOVELLINA GAINICA ECG. 103

^Tfl: I 1 I 25

WfX I cT^T^iT^: q^ =T

I crq" ^ srf^ti'f^' i
=q

%teT(^ 1 ^ •

H f^Tlfl'f^d ! I

^ff I irl^TOcRrcHcTT ^-

wr ^ qrRq?RRlcr- so

( ^rf^TUT qrrw ^crPtcT: r Rrrfq^T-

cl%cq^ I qldlfhJ 1 ^ RTli^: qcRqR
\ «\

'cTRTqtwr^Xtfqflr i cT q^T^Rf. RTTf^-
w O

I W I ^ Hldiqqi

JT^dT OtT^ ICd jy^MM Id I fRT^- 35

50^ 5^: I ^ ^ ^rl^nrr ^ ?ftwr

25. mrnrrn:-

26. rr3rr.f^^Trr.‘.

27. u>M rj.®^ I u-i

.

28. f^jT-picTT?:^;? forse f^cq Piy r^4^. — ^rf^nTrTof^:.

29. Fn%un j^° — g-.^q-n^.

31. ^ ^rnr ^
i rq;c^" .

32. ^rmf^r.

33. TOrrjuflruft.

34. ifrncrr. — ^ttfch o^Trff.

36. FT^.
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^ I q^nr 1 ^ ^-
H^cirr^jtn^ i^ t ^rteccrrtr

f ^ (tRiiTT^^ I^ irj^Tnr rr^rrsrt jj^twt

I TOT %tt1^ ^ i cTc^^

wtwftm^ 1 WTFT ’ ^^rr^-

mf^ wmA^ ^ t cTcft iftsFi^T-

?rra^ wr# i wrat^ #Hr^: i

15 cnwr ifliRWTtrT ^ stt^tI^: i

^TcT: I cT^ d.^c<^cdHM

AzA 5fr ’TT# I
,

i%1^
,
m i

cTci# Azf^ I ^rtar ^7Frsn::TJTT%^

gi^i&TOgir^i-pT qttcTTi^ (dcjcTi

39, sic; !?Tf^TOrCTW

?

40,
^
— BcTteil'. — sic, per

41. sTTftfln^'.

42. j;t5CT.

44. Bopo gf^ c'h una lacuna fino a i HioidT.

46. ^THft f^. — Bpr3?rvc?rcn^r.
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I I
50

fTarr^n^ %Ti'ftr grrf^r jrr^^Tt^-

cTTf^ ^cTTf^ m I iftsTTI^I;

I cTOTTc^rn^f^: ^WRl f^r: ^ I ^-

I ^-41^ 1
^-

s-rrf^^: ^^TfcTPt^ I ^ =HrH^3TWin'^ I ^ 55

^ ^yrf^sR^ic^crM 1 ^ ^ i

?rcrf ^i^Hi4i i^^ci p4ci \^4i

jj^mr I ^TTprrwTP^^ i ^rlWl^ i

wrTl^fcr^fr#^' fcr^ i tristt i 5r#f^: ^-

1 ^ I fciw m fcTW m I^ CO

^i'^UII ^
=sr xTf^FTc^ TfcT 1 I'arnMl'^^

^f^tFir ^q- c?Tf?:: 1 cTcT^T

50. etST lU •

51. otHt**
^ c

52. mcfk.

58. 5i7rTO<riT?^ ppt \,

59. TFcreTT d’incerta lettura Fultima sillal)a,

62. jsiTWT^ sic!
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Prf^ wt srFfr^: i cr-

65 mWT STITT: I ^^T- .

crfhTT# ^^II3;(SWTTNt

i^mj ^TWT^ fWrrt i

cTTWr TTf^mt crrf)WTc!|^ cT
1

^WTSif #ra3j !i m\ I fTT^

70 ^ ^ I ^ l^fl^ i^cT^ &T^-

^TcRif%1cr I ^ T^rr^ qt^nn ^PTRfJT^f^r

g
C| ifrqq^Hq T g,H 1 ^-

^ ^ ^ =TOf^: ^5" t^cnrf^’

»

1^ f^f^§:5lTc^ 1%^ USTSTM iTf^m I

75 f^StiTOT (Til crf^feTR^: ^STR^ 5{^ ^Tift t

64. ^qjT^T^TpfTT sic, (o i^mTT?); il testo qui evidentemente guasto; cor-

reggo con I’analogia del passo precedeixte della riga 30.

65. cH iftcT >.

66. ?T^: I c3Rrjrc??t.

67. jq IcKHTfn.

68. m^ r. -* H‘m i-qti rT<^u\^-.

69. 3T#i‘rl’.

70. flrfrlrl

.

73. fT ĝte, I .

74. i%m^^TTc^r.

75.
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1 m rniTTt^ i i

1 5^ I pTfiTT^wrat ^ cT-

1 I

I

^rf^ 3^ I ^ ^-

M 1 Im TrTP%Tm: i so

d M ^ Hod m4} cd led I rr% hh I wr

>teTrl% I jis[j T%‘cPT% I Ti%xTr5Fnf^

Wr^ I ^ qTThFTfcr ^ TO

M I ^ ^wr i

^rrr jfto^rwi' i ^ss

erq^fi ^ 11^ d" I TO^pft

^TOT ^TTOTT^T^Jrq^ I ^TJT cl^ ^ ^ 3^ l

^IrTT f^ePrf^ I ^ 1 ^WT\

jftJr4 ^stT
1 ^ ^ftTOT^ TO: I

77. qro.

82. mrRTm.

83. TOT.

85. ^^sTElt*'

86 . arfspBRiT.

87. riTrf5jn?^'i?uiMj^. —
89. grAc^ff 1 sic!? forse per 7^

.
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00 ctut: i.^^rrf^ wm-

JTT^lflcr I ^TUT (NT^HTcrTN cITT# i ^
^ter cT^TWf^ I W{J W ^ ^ f^-

if|-qf^?nfiT I^ jmr

^ ITcT: I cra^lJ^Tt^ 5fT f^cPTf^ ( 1%%^

fl5^ f\ 1 1^^: ^ 1\ot(q^r^lPl sfUlTcr: 1

^1^: I ^ JW[ ^ I ^-
^ HVteT: ql^^qrf^rcrm 1

^-
I i i m ^-

^ ^rr^iici 1 ^wv^ \ i

100 q- Fsrrwf^ I i qirr^ ^-

Tter1% I ^^1%: I ^ ^wr

mtf^'- 1 cpnfr Of^uri qf^d^

m: srrqld: {wr Tf^Tir 3^ i d-^

90, cTwrr

92-3. fdsnqRiKMM r^r.

n

93. “iTcTT
.

94. 3t^T3^.

100-1. Hisfel Jri<rq”l[q r^c>M frl .

lOL RcTiTHri:, —
.

103, H fpTCiT.
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^ WA \ STc^cTFTWcq^: i f

^

^;3irr: ^ i nci^ ^arnfr^jcrr# ^rf^- lor,

m I m JTSTcfl fd ^-

f^ I I cTcqnrr^ i

TO I qn(^

^rnrf^x-ftr |tncr( irar £TOtm% i ct^ ^r^rqi^

qrwf^ I mr f^ no

cl^ W^ ^ffflRTOf^ TO: > ^-

mrm Ji^T^-gTc^iW^q |5j'H |i|^i^rl6'qt|<^l f^-^-

5T^ TOTO m jfhr^ft sqg--

JTcT: I m^m i toft

Fff^ qTl%F I TO^rj^ F ^ ^ I FITOT iir>

FFT^FtFF JTF I cT^ Sff^lTOirPTTFT^

lOo. g^lcTT FT rrtcnr:.

108, ’JIcK^TPrnC.

109. TTiTO fr. — =TcrT sic.
n*

113. "crrrTrt.
c

114. criwT ?crcn%Fq5nT^ mrf^: i, ripetuto per isvista dal passo che

segue lin. 118.

115. ij incerto. se vada mtf o ?rr^ l)er la difficolta di decifrare il secondo

aksara.
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^sfcT; 1 mmr ctrq^jf^T

irM TOT Tsrrt^: 1 TOcTT TTT

T^c^f!^TrfTO^^HwrT^

120 flsrcrT bhTc^%TO Im ^cTTcr^ TSTTteT i cTTO^-

%%ir m cT^ ^JT( I

jWT I cnf^^5 TSTOTW^fnl^ ^j^rf^wriRT

iTETOT TJT|Tcri^^^ jrTcT: i 1%-

cfM I m m-

125 TOTtt I ^ I cTcfr

iTcTT I W ^ JTf^: :i

d iH^i^rf^dcct 1^ I d’dcd^TTTTdlT^ IdT-

ddd'TdTdTOftlT t^^TcTTf^ I dlf^ f^d^W^T-

cSFtTTCf d' I dcPr l ^

117. o^tottIxto.

118. 3^1 MW srrar.

119. TrirTTT s FdTOT^.

128. i-TcTrCTT sic
;
da in sense di q- flrrrwW ?

125. I/amannense distratto riscrisse la stessa linea dietro wronrirT®
, rifa-

cendosi da capo con rrnsTT ecc., soyyaponendo Tanusy^ra a

che prima non Tavera, e malamente trascrivendo J^sr^r per sr^^a r.

129. °r^ fcr.
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ci r^MfcI I ^ I ^130

41^iTri TTf^dTi^ I wr i

era' ^ -qm te il^d I c^m ?o

^?TW: §Wpn ^ I dfcT^ WT laTTteT ^

^wr I 1^ ertrte: i^
frar ^ ^ i -tofV ^

^JI^^ctT^T^ ^^^Ns^^TUIdin'^ cf^-

^E[[Tii%^r^d crawrtrpT: 5E^TOmi5r-

^rr^mHidji^diHid I ^Tm\ 3^ 1^
I ^ ^T^rri^TJWTTnTg^^^MT-

ipr e^F?Tt ^ ^ ETT^^f^: 1
wo

d d tid loM=h-t( I cdl d I sfi I d d" d iTlcM |«!t| ^-

^ ^ d'gtTcT: crri%d: I ^ qTPTEPTTTT-

£ii®d4^cddiW^ Idd d Id 1 dd Idd's^^ 7T-

132. rTcT.

138. ?T^ come sopra.

135. ZjTT sic.

139. <^ij:;i 1 4yiti<^is-My h i Mih
,

140. ®^i=i'Fr.

141. ^T^trzrr j'^oTT^^,

143.
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w: i cr^

W5 jj'^^rg4 xjT ^jj ctw^gtI irsr-

qiqw 1^ m mm i m
I ^rfccm- ^firw. f^^nwcrtir: crr^%

f^qs'iT sfnte: I m{' ^ ?fr ^wnr i

irfcCRT ftfnr i srrfi^mH^ jv^
ISO mm I cr?TT |r^ ^ i iim i^ ’ft^-

{twr I er w tjCT I ^Tl^Fft

1% I cHtIiR Tf^T^ctTPftf^ I ^ f qWr

vxf^ I cr^srmR'icHTfer i m m ^ i

mj^ mt^cT^-

iss-pr
I cTT^T .^iwl" mmi i crf^ifto ^ t

cmfsf^ ^ I cTcfr

145. TOT.
-' d

147* Sic; potrelibe anclie sostituirsi «aYendo abitato un mese »,

ma, per riguardo al qr^rr^ clie segue, preferisco la prima lezione.

149. srirq^fr.

151. wr iTTfCT sic.

152. qf^ui loi ^X^^s^^
\ l\ cans, per q1\TTi rq rqBq-rfjT o “urocqTf^r, forse per

atlrazione della forma pr^critica qi^Tii i cans, di qr^^^.

152-3. Efr^T jm i rr^ms q’^rq^rarf^.

154. ^ZTT 1 Pc; ?;=iTfgTiT risponde in' pr^cr, a 5;^niT.
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iTcIT 1 cT^T ^?TT 3% l

wml^i iF?T^ 1 Ht^nfl^- I m i

I q n' I ^ I sFwrt; i ^-

trtet isiTFrrgqf^ i ^eo

m- ?riwf^ I ^ i^?nwV

w(^ > I CRT: m f^:cpTwr ^m-

^ilTFlfcr 1 cRRcR7t¥ FPrr^( STmcTT

W gf^TcnFfh^

fTf^T 1 cTTWr ’tf^TlTT s^cRTTWr i^s

I ^^ CRT:

qrR: I Wf^. ^FTTf^ giRT ^^^rf^cTT^FTR IRT: I

gwTT sTcTRr m wm wji%

Ti^ I cHTT ^[ftFPTSRIM I iRfcHRI' ^Ml^l Pi

157.

159. o;^ iS,p:jTjqrf^o

160. m-jiiJ-iifT.

161. L’aksara di ^sTT® o scritto in modo indecifrabile.

162. ^IgT^T 0? ^TToZTT.

163. HVTFTrrt.

165. 'JlfTOJTTflrfTT. — teTTo^rTT.

167. 1 < jcT^^na:; correggo valendoini d’un passo che segue da yi-

cino alia lin. 174.

'-.jV
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170
1wrf^ hI'S ICTI^' I cTT^TT ^TTJT^^flW^-

I <aH I cTriTT^ "W ^ crOWT cr^T^TcTt I M I q d I ^

shmurOfU^lJI sqyft WT^' i cTTWT m ?fiWT-

JTf^ ^ Pd 1

!TTin^ 3{TdTi wt^r {wq^ui ^iwf^
175 ^ 5fq^Tcr:q1%W WTCTf^ ^ \m

mwf^ ^dsiidcTl tlsrar i m
fTTcT! 1 dcT: cITf^d’: m:

irti f^ 1 ^ i

TO ^TO^TWrt TORd^ ^ TO I cT^

180 ^TmfcT 1 ^ W TOWi' 1 TTf^'in r qWIR-

WT’ 5rfr ^t1^: I ^TOTI^ 3CT-

fl'dlpr ^
1 ^ JTsmt TOT W I ^-

Tf^nT: TOrrqptr to i ct^ mJ jiwi^

ftit^to^TO" fMTO >^ ^ ^
185 I d’cft^ TOTRTO^^-

176. JT" — “-TT 2T sic.
Cl •

178. ^mrrrrfk.

179. Tjffr i[z<A Uu TOrr^tTTTTO tttft sic.

184. nwr per rrBT*
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wrt ^ FTf^ crsfmtr grcR-f^ crfcfri^^'R i

T^I^T ^frnr m-. ^1%rr: i M)w \ hh

1 wr ^ ^ I ^tn^
JT^ I I jpnfr ^ 5frf^ i crr^: qrqff^: i9f*

Pr^: I cpfrjs ^T tir^T

I 3^ ^ ’Tf^ I m I ^ 1

I % ^3Trf^^Trf<^ 5RT ^ %1% I

^rrnm I w ^ 1 ^-

I ^T^3fRPTrPT I Hl^Tift^ \ ^ ifi'''>

^TfiTT ^^c?r??r^wr^JTcft'^'R-'^ t ^sr^r

I ^ I 5r^cr i rcwr
\ o

5€YfKiT I ^cTOTT: crf)-^: ^irf^ I q-

Tr?7qr?^ ^ Tr^rffk^cF?TTfcTTr crf(TrgY jncT; i

^cfr git^ ;[T?^ I 200

186. “It cHTFarr,

187. pi. maiestatis. — 3T?r^st sic.

189. Jfttr ^ rr^^V

194. fsrsTcr® per Tcrffq-^^

196. OTWtT^R’TTTToJTrtr TW.
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^ ^7?rr oi^TTf w: I %^#Frr
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Traduzione.

Nella cittk di Prthvibhusana c’era il xe Papabud-
dbi, che avea un ministro per nome Dliarmabuddhi II re

.sostenava, che tutto, per vero, principiando dal regno, esiste in

virth del Male
;

il ministro per il contrario pensava, che tutto

dovesse esistere in virtu del Bene, Perci6 sorse tt*a loro discus-

215. THTTcT?^,

218. Bopo u Famannense lascio in bianco lo spazio per Faltro aksara e

il segno diacritico. — nTfr; i nr \ T;r° — °MTci7c7n?/r.

219. ic^<=i; i7tiu M.

221. — jfivr.

‘222.

1 Questi due nomi Papabuddlii (die peiisa il Male) e I) h ax ma-
il uddlii (die pensa il Bene) si ritrovano pure in una novella del Pan-
c atantra (I, 19*^), che h una dellc tante vaxianti di q.uella dei due ladri.
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sione ed il re disse : « Ecco, se io faccio il Male, con guerre^

iiccisioni e simili, me ne viene accrescimento di cavalli, ele-

fanti, ginecei,. tesori e via dicendo
;
la tua bont^ anzi fa, cbe cib

che vi b nella tua casa di ricchezze od altro, io te le porti via;

iih tu avrai fnitto della tpa bont^. Se cosi tii non la pensi, uscito-

fuori della mia citt&,, mostrami quale sia il frutto della tua

virtii . E quegli, con lo scopo di provare quale es^^o sia, parti.

Strada facendo, un r^ksasa gli fii addosso per mangiarlo.

!No, no !

»
gridb egli, pronunciando la parola g o 1 Ma il r §. k~

sasa gli disse : « Non dire — no, no ! — oggi io, cbe da sette-

giorni non tocco cibo, ti divorer5 « , « Fammi questa grazia, —
preg5 il miniscro, — percbe ofa io ho da compiere una gran cosa,

poi, quando I’abbia fatta, ritornato che sia, allora mangiami .

Con questo dire fu lasciato andare in grazia della siia virtii;

,ed essendosi egli inoltrato per via, scorse un’edicola del glo-

rioso iddio Rsabha. Tosto, fattosi assai lieto, con sincera fede

traboccante dal cuore recitb nna giaculatoria, cosi:

« La paura del male, dell’acqua, del fuoco, del ladro, del-

I’elefante, del leone, della battaglia, del raksasa si distriig-

gono con un atto spontaneo di devozione al Gina-Rsabha
Con la giaculatoria cosi principiante si propizi5 il dio, cu-

stode del simulacro, dal quale ebbe in dono il vaso del co-

,
mando E, poiche egli portandole seco non tornava indietro,.

,,sopravenne iL rS,ksasa che avea fatto con lui il patto e gli

grid5
: „ « Mantieni la tua parola ! » Il ministro rispose : « A che

.saziairti del mio corpo impure ? cibi divini tu mangierai ^

.

« Ebbene sia! » disse quegli, e il ministro allora per virtu

del vaso gli diede da mangiare delle vivande celesti. Quindi

il raksasa gli domandb come siffatti cibi divini gli furono

dati, e T altro rispose : « Per Tirth del vaso del comando Per

cui il raksasa disse : « Se tu mi darai il vaso, io di qui in-

nanzi non ti far5 offesa alcuna, e cosi la tua virth continuera

^ ^iot-karah krtali, r. la pref.

^.kama-kmnbha,, altrove, k a pa a g li a t a, « vaso del desiderio » che

produce, cio^, quello che si desjdera; « vaso del conjando?}. ^ il tppuine

corrispondente delle, nostre uovelle.
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: a siissistere ; . iDCxltre ti regaler5 un bastone che s’oppone al

nemico n . 11 ministro gli consegnb tosto il vaso e prese il ba-

' stone ; essendo poi andato innanzi, avendo fame, diede la pa-

rola d’ordine al bastone, che, percosso ilrlksasa e rotta

la eustodia gli riportb il vaso. A questo chiese allora il mi-

nistro : « Perche non hai avuta altrove la tua virth ? » a cni

esso rispose: « E dove starS, la virtu, qnando partecipi della

natm-a di tal ingiusto? La vii-tii mia e presso il giusto, non

altrove n

.

Qnindi il ministro con esso si sazib
;

poi, recando seeo i

due oggetti, andato innanzi, vide il sacro concilio che tornava

indietro dall’aver fatto un pellegrinaggio ai due luoghi sacri

d’abluzione della sorgente del santo monte Qatruin^aya.
.Allora egli lieto invitb ad un pranzo I’onorevole consesso, ma
quello, lui vedendo solo e quasi con nionte in dosso, non gli

bad6. — Quando mai si fa calcolo di alcuno per I’accoglienzay

— Quindi il ministro si coUocd in riva a un lago, in prossi-

mith del concilio. Erattanto alcuni del sacro concilio, avendo

visto una quantity di grathila, incomincid a cuocerli. Ma
il ministro, preso il vaso dell’acqua, gettb I’acqua sugli- arbu-

sti dicendo : « Oggi non si fa cucina ! » Avendo osservata que-

sta stranezza, il concilio pens6 : « Oggi da eostui starh lon-

tano il cibo, poiche del proprio egli non pub mangiare » . Ma
gli anziani dissero : s Durante il tempo del pranzo egli restera

presso di noi, in seguito, visto il memento oppox’tuno, si cMe-

derh spiegazione di una tale conclusione »
.
Quindi allora del

pranzo, dal ministro ch’era venuto fu il concilio chiamato, - ed

. esso pur oscillante nell’incertezza andb al luogo indicate.! Quivi

vedendo un padiglione fatto con ogni bella arte, dissero fra loro

:

« Che h cio P e vero, o no ? " E lo toccarono con mano. Dal

ministro poi, per virtu del vaso, fu fatto un pranzo divinodn

rippu-iiiTarakam 'dam dam, .aitrove lakuta.
5 Veramente per star ligio al testo dovrei tradurre « porta » di.dy^ara,

ma la traduzione non sarebbe abbastanza chiara, • non e.ssendo detto a die

.ptMrta si allnda.

® Hirtha-dvay a°.
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vasi d'oro laYorati, sevvito da centinaia di doiine e tutti

si chiedevano I’lin Taltro : « Simili frutti, manicaretti, cotal

pranzo da chi, dove fiiroao gustati, o uditi mai nomiiiare ?

SI, 0 noP « Cosi diceyano, e intanto luiigo il pranzo se ne

prendevano. In fine gli anziani del concilio, pieni di merayi-

glia, domandarono al ministro : « Per yirtu di che furono da

te fatte tali cose? » E quegli — « Per yirtii del yaso del co-

niando » — rispose. Allora gli anziani presi dalla cupidigia

dissero: « Se tu ci Ahi Talberello. noi ti concediamo in per-

petuo Tamore del Giusto e tu ti mostrerai prooacciatore di

bene; inoltre ti prendi la nostra coppia di flabelli, che gua-

risce da ogni caso di malattia, ferite od altro
;
tu da' a noi il

raso del coniandoj?. Ma il ministro rispose : « Esso resta solo

a quegli cui fu dato dal dio propizio, e non altrimenti » . « Tu

dallo a noi, — soggiunsero gli ayidi anziani, — resti, o non

resti n . Allora il ministro, presasi la coppia dei flabelli, con-

segn5 il vaso
;
indi egli ed il concilio contento se ne andarono

per la loro via. Il giorno seguente per5 il ministro, doyendo

mangiare, comandb cosi e cosi al bastone
;
ed esso abbattendo

i numerosi guardiani, spezzata la custodia, riportb a lui il vaso.

E cosi, recando con sh quest! tre beni, egli giunse alia

sua cittL Quiyi, a fine di dimostrare il bene essendosi fatto

portare due eedri, messe dentro ad uno una gemma di immense

yalore, e, datolo in mano ad una schiava, lo mandb a yendere

al mercato delle erbe Ool^, per bisogno di un ministro, la

sua moglie prese a lenirne un riscaldo quel cedro che ayeya

nel seno la gemma. Da lei fu quindi dato insieme al ministro.

Ed il re conobbe la storia, onde pens5 : « Tale 5, si per certo,

^pera generosa del Benew.

Poi nella notte dal ministro fu alzato, per yirth del yaso,

un palazzo ornato di una rappresentazione formata da trentadue

Il testo ha il numero 108, che del resto ha valore. di una grando

quantita indeterminata.

® sadliarinika-yatsalya.

® 9 alc‘'E’-pane, ma potrebhe anche essere yaka~paue> cioe « al

mercato di 9§,ka (?)».
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capitelli a teste di scimmia fatti d’oro e di pietre preziose.

€i6 avendo iidito dire e.vedetido, il re assai meravigliato pens5:

« Qual paradise, quale incanto, o qual segno e questo ? ^

Nel mattinb il ministro, Yestitosi di abiti siiperbi, si pre-

sentb davanti al re, portando un vase con gemme ;
ed il re gli

domandb doye avesse trovate cotali cose, « Sono effotto del

Bene «— rispose. E il re di nuovo : « Il palazzo d’oro e la danza

divina h stata fatta da te? « « Si, — rispose qiiegli, — fu-

rono da me compite « . Allora il re per de>sidario di vedeie il

palazzo disse al ministro : « Una volta, con piccolo cortao mi

inviterai a pranzos. E il ministro gli disse: « Come nel tuo

paese conyenga Tassemblea tutta quanta, allora, condiicendola

teco, verrai alia mia casa, e cosi io ti Conviterb « . Ma il re

riflette : « Ohe
!
quest’ arditezza del ministro e da vero mercante.

Alla mia assemblea egli non pu6 nemmeno dar da here
;
come

poi da mangiare ? »

In fretta tutta T assemblea fu convocata dal re il quale

mandb una spia ad osseryare tutti i preparativi per il ban-

chetto; e questa nolle yicinanze non s’accorse di nulla; ma
die? lo yide nel settimo piano die, in se raccolto, recitaya

orazioni. La spia riferi il tutto al re
;

e questi pensb : « Costui

sar^ battuto da fame una palla. Cosi da me egli avr^ poi

il pranzo « . Cosi dicendo, — e che fare ? — diyenne di cat-

tiyo umore. Intanto fu raggiunto dal ministro, che gli disse:

Signore, il pranzo sta per diyentare freddo » . Il re, con gli

occhi infiammati d’ira, pensd fra se: « Costui, a seconda che

il pranzo cosi sia per essere, io lo far5 trattare » . In tal giiisa

pensando, circondato dai siioi del seguito, and5 in questo pa-

lazzo, e, vista una meraviglia di luogo, osservb seco stesso:.

it Che b questo un paradiso ? un incanto o un sogno ? « Pieno di

^'kapi9iTsaka-dvatrimy. ad-baddha-nat ya°; e oppoi-tano qni

rammentare il valore mistico del numero trentadue, die c andie quello delle

statue del trono di Yikr amS-ditya, le quali raccontano le 32 novelle

che vanno sotto il uome di Sinhasana-dyatrin 9 aka (y. A. Weber,
Mdische Studien, T, XV, 1878).

11 sap tarn a-bhOiuau, qui, come pin sotto, non indiea forse altro

che la stanza pih riposta di un palazzo.
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stupore, mangi6 vivande divine, e poi fu regalato, assieme al

seguito. In fine, egli chiese, per, virtu di che furono,.convitati

e regalati tanti .uouiini;. e il ministro.gli rispose: « Per.yirtii

del vaso del comandon. II re soggiunse : « Venga essojiel mia

tesoro, che 6 degno di riceverlo i-. Percih dhllo a me » . . « In

casa di te ingiusto, — rispose I'altro, — non istar&i » . Ma il

re insistette; « Sn, dammelo intanto una volta, poi si farh

stare » . Gli fa date, ed egli lo colloeh con gran cura sotto la

guardia di cento bravi soldati. Ma aEa mattina, il bastone

inviato dal ministro dopo aver ben bastonato, riportb a quegli il

vaso; per cui il re gli disse: « Ci5 ch'b state detto da te si'

6 tutto avverato; ma, per vero, ne e derivato anche del Male;

onde, per farmi un favore, fa che vivano i miei bravi soldati »

.

Il ministro tosto con i due flabelli li rimise in gambe. Allora

•dal re fu pensato che proprio ogni felicita esiste in virth del

Bene; alcuni giorni dopo per5 disse: « Certo quanto, vi b.di in-

felicitil essa procede dal Male. Ma una volta la cosa ha avuto

esito felice per un caso rare; se ancora ima seconda volta, in-

sieme alia moglie, girando per il mondo, farai fortuna, allora

io erederb nel frutto del Bene».

E il ministro cosi facendo, andatosene per il mondo, in-

sieme alia sua propria moglie, giunse alia citth di G.am.bhir.a

•ed entrb nel tempio del divino Gina. Quivi poi.avendo dalla

bocea della gente udito la nuova deUa ricchezza mercantile

di SSigaradatta, ond’erano navi piene, lasciando colh, la.sua

-moglie, si presentb al mercante per trovar da vivere.

Come sail sulla nave e chiese il salario nella compagnia,

che dal mercante gli venne dato, la nave nel frattempo, per

la combinazione del vento favorevole, prese il largo. Quindi,

non essendovi pih via per discendere, stette colh. In proeesso

di tempo il mercante, avendo conosciuto il ministro esperto in

ogni arte, lo tenne in luogo di figlio.

Prattanto la Vinayasundari non ricevendo notizie

A* sad*S.-klrya.

13 Si capisce che questa e la moglie del ministro.
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^

del marito, ritiratasi nella casa di un vasaio per lasciar trascor-

,rere il tempo, fa da (j^uello tenuta come una figlia.

Nel, frattempo la dell’altro giunse felicemente all’IsQla

delle Peiie (R.atna-d vipe) e precisamente alia citt&, di Sura,

dove regnava Surasundara. Qiilvl Sagaradafta, incari-

cando il miiiistro della vendita delle sue merci, nella society

delle etere divenne libertiuo. Alcuni giorni appresso una madre

disse alia sua figlia : « Se questo mercante si conduce qui,

allora esso ci'dara molta ricchezza, con la vendita di tutta

quella mexcanzia « . Cosi quella and5 per corrompere il mini'

stro, ma questo. non fu corrotto,
.

per Tosseryanza dei voti di

fedelt^ aUa propria moglie

In queiroccasione, faeendo il re del paese scavare un vivaio,

furono rinvenuti dei vasi di color rame, che, per il sense riposto

, delle inscrizioni, nessuno seppe leggere. Allora il re bandi, che

a colui, che li leggesse, darebbe met?i del regno e la figlia. H
ministro li lesse, cosi : Dove i vasi sono stati trovati, ivi sotto

undici palmi vi e una pietxa, e sotto di questa si trovano dieci

laksa (due milioni) in monete d’oro«. Allora, andato colA

il re fece scavare e vide che la cosa era tale quale, per cui

il ministro fu lodato ed ebbe dal re meta del regno e la figlia.

Di li a pochi giorni il xnercante Sfigaradatta, poiche,

,
avendo venduto il resto delle sue merci e riempita la nave

,
con altxe del luogo, stava per tornare indietro, dalla sua re-

sidenza fece preparare, per via di un uomo, il ministro
;

e

questi avverti il re suo suocero, che se ne ritornava alia sua»

patria. Allora il re, fatte caricare sedici navi di beni corri-

spondenti al valore della meU del regno, accoinpagn6 il ministro

con la sua moglie flno al mare.

In seguito S^garadatta, essendo venuto nel desiderio di

possedere tali ricchezze e La sposa, allettato con dimostrazieni

A’amicizia il ministro, lo gettb daUa nave dentro in mare. Ma
,
questi, in grazia della sua virtii, avendone ottenuto il frutto,

arriv6 ad una cittii deserta posta sulla riviera.

syadarasainto savrata^ritatvat.

Quny a-nagara.
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Dentro ad essa vagando, capit5 al settimo piano del palazzo

reale. Qiiiyi sopra uq letto yedendo iina cammella e una coppia

di pillole si ]iieravigli6 ed unse con im bianco imgiiento

gli ocelli di quella. Tosto essa si conyerti in iina fanciulla.

Cliiesta essa naiT5 la storia sna e della citt&,

« Da mio padre im cerfco penitente, che ayeya fatto xm mese

d’astinenze, essendo state inyitato al rompere del digiiino, fu

mitrito. Questi, yedando la mia bellezza, fii preso di desidario.

Mio padre neirira Tnccise. Ma qxiesti poiche mori in peccato

diyenne ima r k s a s i
;
da essa fix fatta la cittk deserta, il re

ucciso, io
.

poi, couyertita per incantesimo sotto forma di cam-

inella, yi sono teniita prigione. Una yolta le domandai: — Sola,

che ho da fare? — Essa mi rispose: — Ebbene io ti mari-

ter5 a qualcimo — cosi disse; or tii sei a proposito, adesso

^ il tempo del suo ritorno
;

essa, per certo, mi dar^ a te
;
tu

deyi chiederle le ossa dei gomiti di Maharsi 20
^
la coperta,

ruomo di guardia (?) e il letto

In qnella la r^ksasi arriy5 e la diede in isposa. Nell’atto

di prendere la inano furono chieste da liii e otbonute le cinque

cose, il letto eccetera. Quindi la r^ksasi per darsi piacere

and5 altrove. Allora la fanciulla disse al ministro : « Noi ce

n’andiamo a casa nostra " . Il ministro rispose : « Mai si parte

senza conoseere le yie della sua citt^ e del di fuori ». La fan-

cixilla soggiunse: « Noi due, ayendo preso la preziositk delle due

giuntiire dei gomiti, montati sul letto, con la bianca coperta la

°amgana; h precisainente xm collirio per la toilette degli ocelli,

gxitika^

svapura-syarxipa.

arttadliy an ena.
20 ^maliarsy aratnani; potrebbe essere xin errore per a liar si-

ratn^iii «i gioielli di Maharsi » (il quale e un rsi « un gran santo «);

le parole usate in seguito asignidcare la stessa cosa: ratnam gramthi-
-dyayain non yi portano niolta luce. Si puo fame tutto nn composto sop-

primendo il primo anusvara, ondo si avrebbe «le due borse di gio-

ielli », ovvero, attribueiido al gramthi il significato nuovo speciale di

« giuntura del gomito n
) h ancora possibile conservare la prima inter-

pretazione.
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colpiremo. Intanto io me n’andrd alia mia citta, e quando sia

che la r^ksaai informata venga vieino, tosto colla coperta

vuol essere colpita. Allora essa, diveiiuta priva di potenza, tor-

aerk indietro*. E cosi la r8,k§asi essendo Tenuta al luogo

del ratto, visto il posto vitoto, pensando : — io sono stata dera-

bata —, rossa d'ira, ordinata nna cammella come ci volova,

fu sopra a loro due. Tosto, essendo stata colpita dal ministro

con la coperta, torn5 indietro.

Cosi il ministro, avendo preso tutto, se ne ritorn6 alia cittk

di Gambhlra, e, lasciato di fuori la fanciiilla e le altre

cose, entr6 per yedere il Inogo. Erattanto questa fanciulla, in-

gannata da un’etera, insieme alia rdba fn condotta nella easa

di costei. Ma essa, per paura di perdere I’onore, ritiratasi in

nna camera, vi cbiuse le imposte e in nessuna guisa si pote-

rono aprire. Nello stesso tempo S3,garadatta, coiiducendo

seco quelle navi e quell’ altra donna, quivi pure arriv5
;

e, come

egli era occupato nello scarico delle merei, colei, lif ggitasi

uel tempio del divino E§ablia, diede le imposte, ne in alcun

modo si potevano aprire. Ed anzitutto la prima donna, essendo

stata offesa da un flglio di re con risa ed altro, fnggi neUa

stanza da letto e, cbiuse le porte che non si aprivano piii,

stette coli. Questo caso fu saputo dal re, il quale intimorito

dalla paura di una qualche disgrazia per la propria citta, bandi

a suon di tamburo, che chi aprira le tre porte e narrerh la

storia di tutte tre avrh dal re mezzo il regno e quattro donne.

« Io le aprirb » — disse il ministro, poi che ben comprese

questo bando. Egli infatti, avendo dato da ultimo un segno di

convenzione, a tutte loro parl6, e le porte si aprirono. Per cui

gli fu data meth del regno e la, figlia
;
in tal modo il mini-

stro ebbe quattro mogli. Narrb poi davanti al re la storia di

SSgaradatta e dell’etera; onde il re, restituitagli tutta la

propriety sua, fece punire i due.

Quindi il ministz'o, avendo con sb meth del regno e le

quattro donne, and5 a Prthvibhuijaua dalre PSpabuddhi.
Questi, sentendo dire che si avvicinava un esercito nemico,

preparata un’energica difesa, attese. Dal ministro fu spedito

al re un uomo che dighiarb: « Il mio signore dice: — Pa bat-
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taglia con me. 0 se no, data la zOlla di terra in sna pre^

senza, nscendo fuori, vattene— ». lire disse: « Domani fard’

il duello »; ed il mattino seguente con tutte le sue forze use! per

cOiiibattere. Ingaggiatosi fra loro due il combattimento, il re fu

vinto e ferito. Allora il ministro gli domandb : « Mi riconosci,

0 nopji « 0 signore, — disse il re, — chi non sa te essere

sorto come il Sole ? Il ministro soggiunse : o Cosi tu

non mi rayvisi ai segni caratterisfcici di riconoscimento ? j « Non

ti ravyiso ». E allora il ministro disse: “ lo sono quel tal mi-

nistro, di nome Dharmab uddhi, che e veniito a dimostrarti

'

il frutto del Bene; ora di’y’ha egli frutto del Bene, o noF »

Si, yi ha !> : cosi ayendo detto, rinforzatosi nel dominio del

Bene, fu salvato. Quindi sorse fra lor due grande amicizia, e,

avendo yisto il frutto della virth, nel re Pilpabuddhi nacque

disprezzo deiringiusio. Percid quivi ambedue nella citta fell-

cemente ressero il goyerno.

Tina volta, coll’andare del tempo, avendo udito dalla bocca

delle guardie del bosco che era venuto il divino Yugamdha-
rasuri, conoscitore dell’iiniU asroluta, il re col ministro e

gli altri del seguito andd per rendergli onore.

Dal conoscitore dellunith assoluta -i* fu fatta la dimostra-

zione del Bene; finita la quale, il re chiesegli: « Da me cosa fu

fatto nella precedente esistenza, che io non divenni amante del

Bene? e dal ministro cosa fu fatto, per cni fu cost amante del
‘

Bene, per cui raggiunse tale potenza e ricchezza ? » Allora colui

disse: » Nell’ esistenza anteriore voi foste due flgli di un mer-

caute della citta di Vinaya, chiamati coi nomi di Sum da r

a

e Puram dara. Quindi coli’andar del tempo, peripocrisia e per

aberrazione, Sumdara si fece penitente; Puramdara inyece

per la partecipazione al Bene dei Qaina divenne discepolo

e a poeo a poco per yirtii del Bene si fece ricco in denaro; allora

trnani datva; in questa frase la zolla di terra t presa proba-
bilmenfe ccjnie simbolo di proprieta, il che ha pure riscontro nolle costu-

manze d’altri popoli.

Aditya, precisameiite.

kevalin.

2* fr&Taka. •
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egli comiBci-^ a costniire im tempio fuori della citt^. Una volta,

avendo Yisto quasi compiuto il tempio, pens6: — lo, prodi-

gando molte ricchezze, ho incominckto a edificare il tempio.

A che ci5 ? Avr5 io cosi un qiialche frutto dall’aver fondato il

tempio, 0 no invece? — Sorse il diihhio, e di nuoYO seco stesso

riflettfe: — Ahi ! da me fix commesso pensando xm peccato!

lo avrh, si certo, frutto dalla fondazione del tempio — . E cosi

quand’era a met^ fatto e compiuto il tempio egli avea fatto

e disfatto il dubbio. Col logorar-i della vita poi entrambi mo-

rirono, essendo penitenti. Per causa di aver toccato il frutto

della falsa credenza tix nascesti PS^pabuddhi. Puraindara
invece per il tempio del Bene del glorioso Gina, essendo stato

operoso, nacque miuistro I) h a rm ab u d d h i «

.

In seguito poi entrambi riceviita la consacrazione, traendo

profitto dalle penitenze, dai liti, dai biioni costixmi e dal resto,

elevatisi alia conoscenza delbunit^ assoluta, passarono alia libe-

razione finale.

= Cosi nella gloria del divino Bene ha fine la novella del

ministro Dharmabuddhi e del re Papabuddhi—

.

-•'5 lia! maya Tyaltkam cimtitam; letteralmente : «ahi! dame
fa pensato iiii peccato ».



LE LIN&UE KUSCITICHE

Le lingue liamitiehe dell’Afiica orientale, ovvero le lingue

knscitiehe, vanno ripartite, secondo le ricerche liagiiissticlie del

Reinibch, nel mode seguente:

I) in lingue altokusoitiche

;

II) in liugue bassokuscitiehe.

Le lingua altokuscifcicbe abbraeciano i seguenti gruppi:

1) Le lingue Agau (Bilin, Ohamir, Quara, Dembea,

Agaumeder, Kamant).

2) Le lingue dell’alto-Barea e Algadi (Kunama e

Barea).

3) Le lingue Sidam a (Kafa, Gonga, Boko, Wavata,

Walaytza ecc.).

Le lingue bassokuscitiehe formano solamente un gruppb, al

quale appartengono : Bedauie o Bisciari, Sabo, ‘Afar, Somali

e Galla.

Questa divisions risulta dalla posizione geografica, poiche

le lingue altokusoitiche sono parlate nella regions alta di Abis-

sinia, mentre le lingue bassokuscitiehe sono parlate nella re-

gions bassa lungo il Mar Eosso e I’Oceano Indiano. Ma una
tal divisions non trae la sua ragion di essere dalla sola po-

sizione geografica, ma b giustificata altresi anche dal lato lin-

guistico, poiche quests due famiglie di lingue, ciob le altoku-

scitiche e le bassokuscitiehe, sono contrassegnate da specials

caratteristica, da una notevole dilferenza grammaticale circa la

natura del verbq. it appunto di cib che io amo alquanto ra-
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gionare, dopo aver dato uno sguardo, in generale, ai popoli che

parlano le lingue di sopra menzionate.

Abbiatno detto che Bilin, Chamir, Quara, Dembea, Agau-

meder e Kamant formano il gruppo delle lingue degli Agslu.

II Bilin e parlato dai Bogos, che oecupano la regione nion-

tuosa al nord-ovest di Massaua e propriamente I’altipiano di

Magareh, Keren e G-iufa e rAd-Dauidt, e alia riva destra

dell’Ansaba, I’altipiano di Miischa, Farh^n, Basikdira ed ‘Anier.

La tradizione assegna per loro antenato Gebre-Terqe "

niC‘& 0 nn Aglu del Lasta, il quale si stabili in ‘Amer, poi

passb in Magareh e mori in Aschara, dove gli fu innalzata

una piraraide, che anche oggi si vede. I discendenti suoi si

propagarono in tre potenti stirpi: Ibtoy, Gabm e Saquina L

I Bogos contano quattordici generazioni da Gebre-Terq6 e

quindi si pub fissare la sua venuta intorno a tre secoli fa.’ E
infatti a quel tempo, in sul cominciare del decimosesto secolo,

awenne I’invasione dei Galla in Abissinia e la guerra coi prin-

cipi musulmani di Zeila; e quindi si pud arguire, che per

questo fatto alcune popolazioni d’Abissinia emigrassero, cer-

cando rifugio verso il nord, ai conflni di essa. Pare che il

nome Bogos sia derivato dal Tigrb, e significa guerriero, con-

quistatore Ma il nome, col quale i Bogos nominano sb stessi,

e propriamente Bilin, la cui origine e oscura.

II Chamir e parlato dagli Ag^u di Lasta e Wag, che de-

nominano se stessi Chamir e la loro lingua gab e piii

brevemente %amir o yamirA. In origine, questa lingua ed il

Bilin dovevano presentare pochissime diiferenze dialettali, ma

in prosieguo di tempo, da quando gli Ag3,u del Lasta si se-

pararono dai Bogos, e chiaro che anche le loro lingue dovevano

man mano progredire nella differenza dei suoni e della gram-

matica, fine al punto in cui ci si presentano al giorno d’oggi.

Mentre il Bilin ha ritenute le forme piu aroaiche, il Ohamira

ha sofferto considerevoli perdite nei suoni e nella grammatica,

1 V. Eeiniscli, Billnsprache e Munzinger, Sitten mi Reclitc der

Bogos.

2 *

QiomaU della Sockta Asiatica Italima, III. 9
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in modo che, senza la conoscenza del Bilm, e impossilfile ren-

dersi lagione delle forme chamir.

Altro dialetto agSu e quello parlato iiella provincia abis-

sina Qnara, e denominato lingua di Quara ovvero Qdarasa

La denoniinazione di lingua Balaseia, usata dal Blad, non b

esatta, osserva il Keinisch, perche i Pallascia abitano anche

altii distretti di Abissinia, come Alafa, Dagusa, Dembea,

Celga, Armaciocbo, Woggera e Simien e non tutti p'arlano

I’eguale dialetto. Questo nome Falaseia indica piuttosto i se-

guaci della religion e mosaica.

Altri dialetti agdu sono il Dembea e I’Agaumeder 2; il primo

e assai aiSne al Quara, e il seeondo e parlato sulle rive del

Nilo azzurro, dove abitavano gli Sciaugalla, che poi dagli Ag§,u

furono scacciati. Fanno parte degli Agdu anche i Kamant che

occupano le vicinanze di Gondar Earn- ant e un nomen

agentis dalla rad. kam. Nel Bilin, come nel Quara, Dembea

ed Agaumeder, il snffisso -mta pi. -anti (Cham, -alii) forma no-

raina agentis « AUer Wahrscheinlichkeit nach, opina il Kei-

nisch, ist kam identisch mit dem Worte kem und kim, welches

im Bilin, wie in der Quarasprache besitzen, spec. Vi eh
besitzen, daher machtig, reich sein bedeutet, woher

nom. agent. kim-drdU ein angesehener Mann (der viel

Vieh besitzt), und subst. Mm Vieh, Besitz, IIabe».

Passando al seeondo gruppo delle lingue altokuscitiche,

1 Parola adoperata in una lettera del Falascia Bern al sig. M. Plad.

J. Halevy la denoniina « langue de Kwara » (tEssai sur la langue Agaou.

Le dialecte des Falachas. Parigi 1873. Actes de la Soc. pMl.

* Terra degli Agau.

* In amarico sono denorainati ed h iiorae, dice il Mas-

saia, Kcujusdam tribus bellicosae ac laboriosae, (^uae provinciae

partem incolit. Hujus populi typus non differt a caeteris abjssinis. Licet

in decnrsu temporis paganus factus sit, servat tamen txaditiones aliquas

judaico-cbristianas, ex quibus supponi potest banc tribum origine israeii-

ticam fuisse >7 .

^ y. Eeiniscb, BiUnsprache § 122; Ghamirsprache § 178. V. pure:

M. Flad, A short description of the Falasha and Kamants, 1866; e Th.

Waldmeier, Wdrtersammlung aus der Agausprache. Basel, 1868.-
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diciamo qualclie cosa dei Kunama e dei Barea. I Kunama
^bitano fra il paese degli Homr^n aU’ovest, e le province abis-

^ine di Sarae, Adiabo e Dembela all’est, e fra i Barea al nord

ed il Wolkait al sud. Essi non conoscono alcuna organizzazione

di stato ed alcuna gerarchia sociale: da ci5 trae origine la

denominazione, che essi si danno di Kn~nama popolo mi-

^obiato, e propriamente miscbiato nel senso, che ciascuno in-

dividuo e da altri indipendente. Il presente isolamento dei

Knnama, che non mostrano alcuna relazione linguistica coi

popoli stabiliti oggi nel nord-est dell’Africa, indica che dovette

essere un’epoca anteriore, nella quale vicino a loro stanzia-

rono altri popoli di eguale origine: e per vero essi sembrano

•essere resto di primitive popolazioni, che le posteriori invasion!

di Semiti spinsero sui inonti, dove ora abitano

I Barea abitano al nord la regione dove sorgono le altoe

del Nebi o Lebi. Il nome Barea, col quale questo popolo e

conosciuto presso di noi, e amarico e significa « schiavo « : finora

i ancora sconosciuto un nome indigeno pei Barea. Essi stessi

hanno speciali nomi per le due tribh nelle quali si dividono,

“Chiamando la prima Nera e la seconda Mogoreb, I Kunama

indicano I’intera nazione dei Barea col nome Mar da, e de-

nominano la regione Kolkotta. Secondo la struttura gram-

maticale il Barea, come il Kunama, si avvicina alia lingua

dei Nuba

II terzo gruppo delle lingue altokuscitiche e costituito dalle

lingue’ dei Si dam a. L’origine ed il significato di questa pa-

rola Sidima sono ancora oscuri; verosimilmente si connette

eol semitico ! ilii, 1 popoli di Kafa, Gonga, Garo,

Gabo, Wasciati. Dawaro, Seta, Mawo, Milo ecc., Yamma
(Giangiaro), WMamo, Walayta e Doko formano secondo la

1 Da ku popolo -f- reSma da i-nUme-ke= essere miscliiato, confuso. In

Tigrfe sono denominati BSzS (fl'*/ * ® OH ’) ed in Amarico SchSnq^allTI

scMavo). Y, Reinisch, Kunamasprache in nordost-Afrika.

? Y. Reinisch, Kunamasprache,

3 Y. .Reiniscb, Bareasprache,

^ Y, Rdnisch, Kafasprache in nordost-Afrika,
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loro lingua tutta una nazione, la quale aiiclie ^ dagli Abissini

e dai Galla e compresa sotto il nome collettiyo di Sidamiu

Gli stretti liiuiti di questo scritto non permettono venire a par-

ticolari sii ciascuna delle lingiie cbe vanno comprese sotto il

nome di Sidama, delle quali principale e quella paiiata nel

paese di Kafa b Passiamo qiiindi, senz’altro, a dare uno-

sgiiardo alle lingue bassokusciticlie.

Come abbiamo di sopra accennato, queste lingue formano

solamente im gruppo, al quale appartengono : Bedauie (o Bi-

seiari), Sabo, ‘Afar, Somali e Galla.

La lingua Bedauie e parlata dai popoli Bisciari (sing.,

pL arab. volg. biMrijm). Questaparola bisciari

Bedauie non e altro, che la parola araba bedUwijje

e fii adottata dalle stesse popolazioni Bisciari col pic-

colo canibiamento di bedaioijje in bedawie Circa Torigine

di questo popolo Begia nulla si pu6 affermare di certo, percbe'

manca ogni storico docuinento e non si conserva alcuna tra-

dizione. Poiche non si'pu5 affermare, cbe i popoli Begia ab-

biano immigrato nel loro presente territorio dopo il comincia-

mento della nostra era, pare giusta Topinione del Lepsius e

della pib parte degli etnologi, cbe li banno identiflcati coi

Blemii poicb6 quest! abitavano lo stesso territorio, dove in

prosiegiio trovasi il popolo Begia degli scrittori arabi Fanno

parte dei popoli Begia pib da vieino i Bisciari, Abab, Ha-

dendoa e con grande probability una considerevole parte degli

Halenga e Beni-Amr, i quali parlano la lingua Bedauie.

I Sabo, che abitano limgo il littorale del Mar Eosso, si.

seindono in sette principali stirpi: Aza’orta, Tdru^a, Dasamo,,

1 Per pib ampie notizie v, Keinisch, Die Kafa-sprache* in nordost-

Afrika; A. B’Abbadie, Menseignements indigHes; Massaia, Lectiones-

grammaticales.
^ V. Herman Almkvist, Die Bucharuprache in nordost-Afrika,
3 Le furmo principali, nolle quali appare questo nome, sono : BXdpfxvegy

BKipueg, Blemmies, Blemii, Blemiae. Presso scrittori copti si trova sotto.

le forme: Balnemmiuni e Belahmu (v. Lepsius, I^ub. Qramm, EinleiU

S, GXV).

^ Y, Bitter, Erdkunde; Quatrein^re, MSm, but le Blemmyes.
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<ja‘as6, Haz6, Dabriraela, Hert6. Queste tribu parlano la stessa

lingua, non osservandovisi alcuna differenza degna di nota,

salvo lievi variazioni dialettali Un altro ramo h costituito

‘dagli Irob-Sabo, la cui lingua presenta notevoli differenze, Assai

affine alia lingua dei Sabo e T^Afar, paiiato dai Danaldl,

<ibe occupano la vallata ed alcuni gruppi d’isole fra la baia

di Adulis ed il golfo di Tegiurab. I Danakil denominano se

stessi Afar, ed in Abissinia il loro territorio e indicato col

-uome di Adal da una famiglia di origine Afar, la quale si

stabili nelle vicinanze di Tegiurab. Grli Afar vanno divisi in

due rami principali, cioe Asabian-mara e Adobian-mara. Il

primo si scinde alia sua volta in Hadarem e Wuema, al quale

appartengono gli Adal
;

il secondo comprende le tribu dei Dom-

boito, Dahimela, Hamfila e Modeitu. Grli Adali e Domhoito

si stanziarono in Tegiurab e Kecbeita, i Modeitu in Belul. I

Hadarem, Modeitu e Dahimela si sottoposero al dominio dei

Dambo, e penetrarono piu oltre verso il nord. La pib parte dei

Danakil, cbe occupano le coste e le isole, sono dediti aHa

pesca e fanno commercio di tartarugbe, perle, guano ed altro

con Massaua, Zela e le cittb arabe della costa. Quelli poi cbe

abitano neU’interno fanno allevamento di bestiame. Molte tribu

dei Danakil vivono in perfetta indipendenza : in parte sono

retti dai piu veccbi della tribu, in parte da principi ereditarii,

•cbe prendono titolo di gultano, come quello di Hamfila e quello

di Tegiurab.

I Somali sono un popolo molto numeroso, cbe oocupa tutto

il littorale deU’Oceano dallo stretto di Bab-el-Mandeb fino al-

Pequatore. La loro religione e rislamismo, ed esercitano tale

monopolio di commercio, cbe non permettono a nessuno acce-

dere nell’interno dellAfrica per la loro regione Appartengono

anche al gruppo bamitico-etiopico i G-alla o Oromo. La loro

immigrazione ebbe luogo nel XVI secolo, ed attualmente abi-

tano rimmenso paese cbe si stende dai lagbi equatoriali e dai

1 V. Beinisch, Die Sahosprache (Zeitschrift dei Deutscben Horgen-

landischen Gesellscliaft, Bd. XXXII).

2 V. Massaia, Lectiones gnmmaticales,
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Denka fine ai Somali, e dall'AMssinia fine ai SawaMli. La.

lingua dei Galla si ^divide in cinque principal! dialetti, che

fra loro non presentano notevoli differenze.

Abbiamo di sopra osserrato che questa divisione fra lingue

altokuscitiebe e lingue bassokusciticbe non e solamente giusti-

ficata dal lato geografico, ma trae la sua ragion di essere anebe

sotto I’aspetto linguistico, poiche queste due famiglie di lingue

sono contrassegnate da speciali caratteristiche L Le lingue al-

tokusciticbe formano il verbo solamente mediante suffissL

E per vero nelle lingue degli Ag§,u noi troviamo cosi la fles~

sione yerbale:

BiLiN rad. Vtl

1 )

2 )

3)

Singolare

wds-uffuii,

•wAs-r-ux

‘PftTif
*

' wAs-u,%

f. tpfii:, lOCi84l

Perfetto

Plurale

1) * ioaz-n-ugu%

2) s wAs-din-ux

3) Vtl'i'ff' s wds^n-ux

Presente

Singolare

1 ) wAs-a-ukm

{wUs°akuri)

2 ) ‘PA^W- was-ra-uk 2) ‘PAft W" * wAs-dma-uk

VAit'
' wis-a-uk 3) ‘PA W" * wAs-ana-yJc3)

Plurale

1) ‘PA W-”} wAs-na-ukun

‘PA'fcs was-d-tt

Congiunt. VA^* ‘PA-P-Sj ‘PAC-* ecc. e cosi per gli altri

tempi e modi.

1 Betbo alia cortesia delPillustrc prof, L. Eeinisch molti schiati-

menti circa an tal fatto, del quale spesso tenemmo parola iiisieme. Questa

tema si trovera ampiamente svolto in uii lavoro del sullodato Professore,

cha fra non molto apparir^ alia luce ed avr^ per titolo: Das Pronomen
und die Verhalflexion in den chamitisclien und semitischen Sprachen.
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Chamir, rad.

Perfetto

Siligolare Plurale

1) * qids-dn 1) 4*K-AV-'> -• qidB-Mti

2) qids-nl 2) s qids-hiu

3)!j

m. s qids-d 3) qids-?ln.

( f-
• qids-ee

Presente

Singolare, Plurale

1) ’ qlds-akUn 1) * qids-ndMii

2) • qlds-rduk 2) W"

'
qlds-hiauJc

. ( m. ' qids-duk 3) * qldes-iiduk.

' qids-dc

. Cong. 4*JtA3? s qldes-jd, * qldes-ta, etc.

Quara, rad. was.

Perfetto. Presente.

Sg. 1) was-u wUs-a-Jm

2)
was-l-u was-ya-ku

Hr
loas-u was-a-JcU

wZiB-itl loaB-a-tl

PI. 1 )
'WdB-nU was-na-ku

2) wds-Hiu was-ya-km

3) was-inu was-akm.

Cong, was-iioa^ was-to, was-du. ecc.

Agaumedeb, rad. inkan.

Presents. Perfetto '. Cond. pres.

Sg. 1) inkan-era ^ ikan-a iscMna inkan-ds

2) inkan-tera inkan-ta ischUroa inkm-tiis

3) inkan-auwi inkan-a ischiToa inkan-ds

1 Composto con I’ansiliario ischiroa.

* r 6 pronunziato come
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PI. 1) inUamiera inkan-a ischinroa inkan-nus

2) mkan-tenem inkan4a iscliimi^ inkan-tanas

3) inkan-enkwi inkari’a ischtimi inkan-anas.

Cosi pure, oioe solamente mediante siifBssi, ha luogo la

flessioue verbale nel Dembea e nel Kamant.

Egual formazione verbale osservasi nel secondo gruppo delle

lingiie altotiiscitiche

:

Barea, rad. sole.

Aoristo.

Sg. 1) sol-e

2) sol-e

3) sol-o

PI. 1) sole-k

2) sole-ge

3) sol-i

Due.^tito attivo.

sol-der-e

sol-der-a

sol-der-u

sol-dere-k

soL-dur-ko

sol-der-i.

E cosi per gli altri tempi e modi.'

Egualmente il Kunama, clie forma 1’ aoristo (perfetto) me-

diaute il suffisso -lie ed il future mediante il suifisso -m.

Cosi, rad. ke:

Aokisto. Futoeo.

s. 1 ) nd-ke-ke nd-ke-na

2) ne-ke-ke n6-ke-m

3) 6-ke-ke e-ke-na

D.l). md-ke-ke md-ke-nd

2) me-ke-ke me-ke-na

3) mi-ke-ke mi-ke-na

P.l) md-ke-ke md-ke-m

3) me-ke-ke m6-ke-na

2) 6-ke-ke 6-ke-na

G-li element! na-, ne-, e- ecc. preflssi alia radice non -sono

proprii preflssi, ma residni del pronome personals. Nel Kunama,

osserva il Reiniseh, le piii antiche forme del pronome perso-
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nale appariscono nei prefissi del possessive : ^ = io, <? = tu,

i = egli, ella. Cosi p. es. in aioa mio padre, e-iva tuo padre,

i-wa sno padre, gli elementi a-^ e~^ stanno in relazione di

dipendenza col segnente sostantivo, quindi a-wa — padre di

me, e-wa = padi’e di te, i-ioa
— padre di Ini Considerando

le forme deirattuale pronome personale abd io, end tu, unit

egli, si pu5 molto verosimilmente affennare, che in origine

end non era altro che e-na = tno corpo
;

clie und sia derivato

da wa’-ina qnello {i-na — sno corpo); e che abd sia vemito in

uso in un tempo posteriore in Inogo di xma piti antica forma,

la quale doveva essere ana, come parallela alle forme ena ed

ina. In origine quindi le forme del pronome personale pel sing,

erano: ri“Mio= corpo mio, e-na tu= corpo tuo, z-na egli=
corpo suo. Hel plur. d-me, e-me, i-me Telemento —
e il plurale di ma, che forma i participii, come p. es. ime-ma

Dalla snddetta analisi appare chiaro, che anche il Kimama
forma il verho solamente mediante snffissi, poiche gli elementi

na-, ne-, e- ecc. non sono che residui del pronome personale.

Egiiale formazione osservasi nelle lingue dei Sidama, per

le quali baster^ osservare la flessione verbale solamente nel

Kafa. Analogamente agli altri due grnppi delle lingue altoku-

scitiehe, la. flessione verbale ha luogo solamente mediante suf-

fissi, come p. es. rad. iiw, aoristo ta ^ tlw-e, inflnito uw-e, ins-

sivo ia dw-u, relative 'ilm-a ecc. i

Ed ora facciamoci a considerare brevemente la struttura

verbale delle lingue bassokuscitiche. Qiieste formano i verbi

primitivi mediante prefissi ed i denominativi, solo in apparenza^

mediante sufiissi. E per vero, analizzando la flessione dei verbi

denominativi, e facile ravvisare che questi risiiltano composti

da un nome verbale piii il verho sostantivo, il quale ultimo

poi ha la propria flessione come i verbi primitivi. Possiamo

^ Nel Knnama la relazione del genitive si esprime preponendo imme-

•diatamente al nome reggente il nome retto. V. Eeinisch, Kmamaspraclie,
2 y. Eeinisch, Kunamaspraclie in nordost-Afrika.

3 Eorma del pronome personale.

^ y. Beiniseh, Kafasprache in nordost-Afrika,
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08servare un tal fatto nel modo piii cHaro nel Saho e nell’ ‘Afar-

Si analizzi p. es. nel Saho-^Afar la radice hal vedere (primi-

tiYo); noi troviamo:

Imperfetto. Perfetto. CoNSIUNTIVO.

d-bil-a d-bil-fh a-bdl-U

td-Ml~a tthbil-a^ ta-bdl-D

yd-biha yihbil-a ya-bdl-b

td-bil-a Uhbil-a ta-bdl-o

nd-bU-a mhbiha na-b(U-B

ta-bil-m tu-bil-an ta-bal-tm

ya-bil-an yii-bil-m ya-bal-ind

Confrontiamo ora con questa flessione un verbo denomina-

i, p. es. bBt:

Imperfetto. Perfetto. CONGIUNTIVO.

bit-a het-a hit-B

biHa hit-ta bk-tB

bet-a ^ hk-a ^ hk-B ^

hiHa bBHa hk-tB

hen-m ^ bB/i-na bin-nB

bBt-tari hk-tan bk-tBn

hit-an hk-m bk-Bn

Qui iBt h un sostantivo ed -a, -ta ecc., -et, -ta ecc., -u, -to ecc.

sono le Yoci del Yerbo sostantiYo a, essere, il quale flette come

primitiYO

:

Imperfetto. Perfetto. SoGGtUNTIVO.

a a U

t-a t-a t-D

y-a y-a y-D

t-a t-a t-B

n-a n-a n-u

t-an t-an t-un

y-an y-an y-un

^ Invece di ya.

2 Le radici, die escono nella dentale tenue

l)lurale assimilano questa con la n di na.

nella prima persona

3 Invece di ya.

^ Invece di yd^
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Nel Saho nella terza persona singolare maschile spesso y
cade e si dice p. es. oJi a OYvero ak ya (ei erat o ei dixit).

Di qui segue, che hH-a. heMa ecc. = hot bet td ecc.

Che i verbi primitivi nel Saho e nell’ ‘Afar un tempo aiiche

abbiano avuto sufflssi analogamente al verbo delle lingue al-

tokuscitiche, si pub ancora osservare dai residui come sopra:

impf. a-hil-a, pf. u-lnl-a, sog. a-bal-u,

Poichb questo -a neU’imperfetto e nel perfetto, e questo

nel soggiiintivo rimangono invariabili in tutte le persone, h da

dediirne che il significato di questi suffissi e andato gik per-

diito nella coscienza della lingua.

Nel Bedauie si osserva la medesima relazione, come nel

Saho e nell’ ‘Afar : solamente qui il suffisso nella flessione dei

denominativi e un altro verbo sostantivo. Oosi p. es. rad, dak

e rad. tam: ^

Presente.

d-n-dih tdm-ani

te-n-dih-a tdm-tenia

U-n-dih-i tdm-teni

&n-dlh tdmi-ini

U-n-dlh tdm-teni

ni-dah tdm-nei

tB-ddh-na tdm-tBti

B-ddh-na tdm-en .

Nel Somali i Yerbi primitivi sono spariti, ad eccezione di

pochi, come midi venire, ol indugiare, ecc.; presentemente la

lingua possiede verbi denominativi.

Nel Galla tutti i verbi sono denominativi e la flessione ha

luogo egualmente per suifissi, come p. es. kema^

k4ma^ Mmina, Mmitu^ Mnnu,

Vienna, Aprile 1889.

Giovanni Colizza.

1 V. H. Almkvist, Die Bischarisprache in nordost-Afrika.



DI ALODNE VOCI ITALIANS

CEBDUTE DI OEIGINE OEIBNTALB i

Sotto il titolo : Aleuni nocdboli frovenienii dalla lingua

ciToba iiseira in Firenze, coi tipi del Barbera, nel 1888, iin opu-

scoletto il cui autore. Dr. Vincenzo Tommasini, defunto, pochi

mesi or sono, in Fano sua patria, aveva esercitato per lungH

anni la professione di medico in Aleppo. L’opuscolo contiene,

disposti alfabeticamente, a colonna, pit di 300 Tocaboli italiani

con a fronte la corrispondenza arabica eavata dalla lingua vol-

gare o parlata in Soria.

Sebbene la mia presente lettura abbia consimile titolo, e

cosa ben diversa, proponendomi io di parlare di alcune voci

itaHane creduto di origins orientals, ma cbe non hanno o dif-

fioilmente hanno tal provenienza.; e non mi sarei fermato sul-

I’opuscolo del Tommasini, privo di valore seientifleo (lo stesso

autore dichiara, ecco le precise parole, non sapere aeca della

linguistiea comparata e della sciensa etimologica generale),

se quell’opuscolo non fosse un nuovo eserapio, da aggiungersi

ai non pocH cbe lo precedettero, del fatto deplorevole che un

conoscitore od amatore di materie speciali, ne diviene molte

volte eceessivo ed eselusivo ammiratore, ed un arabista p. e.

non vede che arabo dove siavi tutt'altra cosa. Non evitarono

tale pericolo uomini anohe dotti
,
partieolarmente nei tempi

1 Disoorso letto alia Society Colomiaria di Firenze, il 26 Mag-
gie 1889.
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andati, e vi fiirono conoscitori delle lingue deH’oriente, o che

di esser tali avean voce, die fornirono pretese etimologie a chi

di siffatti stiidii era affatto ignaro, indiicendo in errore lui e

chi ne prenda a consultare gli scritti. Proporre simili etimo-

logie e ragionare con piena aiitorit^ sulle proposte da altri non

pu6, mi sembra, che qiiegli il quale, non privo delle necessarie

cognizioni linguistiche non orientali, siasi ex-professo dedicate

aU’orientalismo, sia, come dicono, ^ncialhta. Vero e che si

potrebbe da alcuni sospettare proclive a scambiare T Occident

e

con Toriente
;
ma tenendo buon metodo investigativo e in tutto

procedendo, senza preconcetto, giusta le norme della ragione e

della scienza, sara piu difficile che s’inganni. Sapr5 io sfuggire

3
;
tal sospetto pel mio Glossario etimologico delle voei ita-

Ham derivaie dalVAvaho, dal Tiirco e dal Persiam, cresciiito

ormai a parecchie eentinaia di schede? Altri giudicheranno

;

mi si permetta tuttavia di sperarlo.

Parecchie voci italiane furono, talora senza ragione, talora

con ragioni ben deboli o insufficienti, tratte da fonte orientale,

e ci5 anche da moderni etimologisti, per tacer degli antichi.

Buon numero di tali Yoci ebbi occasione di notare negli studii

per la compilazione del mio Glossario. Cito, tra le altre, Agina

(fretta), Alimo, Alluda o allude o alluta, Ambasciatore,

Amuleto, AroMbugio [arohibuso, aroobuso, aroobugio], Ar-

redo, Baccello, Baocala, Bagaglio, Bioa, Brocoa, Oalamita, 0am-

bellotto [cammellotto, cammelUno o oiambellotto], CamufFare,

Oappio, Oappotto, Gave (grosso canapo), Dado, Dama (giuoco),

Desco, Folaro [e follaro] (specie di moneta), 'Inganno, Mau-

tiglia, OHbano, Orma, Sbuffare e Buffare, Targa, Valigia,

Sana, Zazza e Zazzera,. Zooco e Zoocolo, Zombare, ZufFa, Sopra

alcune di queste dir5 brevemente; prego benigna attenzione.

Alimo (cosi accentuato dal Panfani, ma da proferirsi dlimo)

Atriflew narina. Linn, ecc., it. « Porcellana marina » 6 certo di

provenienza greca,* cio5, come dice ottimamente la Crusca, da

altiioq (con ispirito aspro e con t) che vale mho, manno;

6 aUjiiog e anche to aXtfiov vale alriple.v marina, e Plinio
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la cMamd halimos. Altri invece ma a torto, la feeero deri-

vare da « privativa e Xiiio^ fame « cacciante la fame » . Vi fu

poi cW la raTyiciD6 a vocaboli arabi, e tm recente etimologo

spagnuolo, il professore di letteratoa generale e spagauola nel-

I’universit^ di Grranata, Leopoldo Eguilaz ci vide dapprima

nn’origine oiientale, sebbeae egli stesso, nelle aggiunte al sue

libro, rioonosca esser derivata dal greco.

Amuleto dal Eedi, secondo il Tommaseo, s. v., e fatto ve-

nire dall’arabo ham8,yil (JliU^-) che h plurale fratto 0 me-
golare di himSlah (AlU^, radice J— uportare”) cbe 6

la » cordicella 0 sostegno cbe serve a portare 1' astuccio cbe

contiene ua amuleto » , e ancbe « 1' amuleto stesso cbe 6 so-

speso al collo con nna cordicella " . Il Dozy nel sno opnscolo

sulle parole olandesi ® derivate dall’arabo, ebraico, caldaico,

persiano e turco, lo cava dall'arabo hama.yiL II Devic non

ba Aviulette nel sno Dizionario lo cbe indica cbe non lo

riguardava di provenienza arabica. Amuleio altro non e cbe

Vamuletum di Plinio, cbe, per verita, alciini traggono da amo-

lior, ma altri ® propendono a credere nato sotto I’infliisso del-

I’arabo bamayil, specie tenuto conto dell’oggetto supersti-

zioso cbe il vocabolo indica.

L’origine germanica, e particolarmente olandese di Ar-redo

(la stessa parte fondamentale 6 in Cor-redo) non mi sembra dub-

bia; pure rEguilaz trae lo spagnuolo e portogbese arreo ecc.,

dair arabo a r - r ej 6 1 (sic) [correggi esattamente a r - ru b u t

(OjsLyi), plm-ale irregolare, preceduto dall’ articolo, di raht
ornamento ecc.^ voce persiana passata in arabo, e nella

1 P. e. lo Zambaldi, Vocaholario etimologico italiano, Citta di Ga-

stello, 1889.

® Olosmrio etimologico de las palahras espanolas, [castellanas, ca-

talanas, gallegas, mallorquinas, portuguesas, valencianas y lascongadas]

de origen oriental [drabe, malayo, hebreo, persa y turco}. Grenada 1886.
® Oosterlingen. Leida 1867.

^ Dictiomaire dtymologique des mots frangats d'origine orientate.

Paxigi 1876, 1^ ediz.

5 P. e. lo Zotenberg, in Revue critique, 20 aprile 1867, nella ras-
'

sfigna deU’opuscolo del Dozy.
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forma arreo trova la sincope del j (^) e 1’apocope del t (O)
finale. Inpersiano c’e effettiyamente raht « fornimento, tappez-

zerie, arredi » ecc., e quale voce persiana i lessici arafii la

recano, e il Freytag * la traduce « ornatus » ;
pure non saprei

-decidermi per questa ultima etimologia.

Baooala, sp. TDacallcio e iDacalao, viene, come e noto, dal-

I’olandese (kafieljaduw), ma il Tommasini lo fa corrispondere

all’arabo barberesco bakalie. il uno dei tanti esempi del

come nell’opuscolo del ricordato medico di Fano si vegga spes-

sissimo origins araba dove non si trovi per nulla, mentre e

conosciuto che in arabo, specie nei dialetti arabici della costa

del mediterraneo, siano entrati modernamente moltissimi voca-

boli occidentali.

Bagaglio dal Diez ^ e da altri etimologi e tratto dal basso

latino baga^ fr. bague “ fardello, paecbetto » ecc., provenienti,

alia loro voLta, dal celtico
;
ma I’Eguilaz propende a crederlo

venuto dair arabo baqbah (Xswb) o baqs “pac-

chetto » ,
che egli dice essere il tm-co buqceh o

bug (5 eh il quale originh il persiano buqdah

a bisaccia, tasca di soldato, piccolo fagotto o fardello » ecc.

Noto di passaggio, che, al contrario, il turco press tal voce, come

infinite altre, dal persiano, e, quanto alia derivazione di ba-

gaglio^ 6 chiaro non doversi noi allontanare dalla provenienza

non oiientale.

Broooa, dal Tommasini fatta' derivare dalF arabo I b r i q

(i3i,^1) [donde effettivamente provenne Bricco} h di origiue non

orientale; confrontisi il greco nQoxorj e ttqoxooq, ngoxovg,

u brocca, mesciacqua » e anphe « coppa per libazione » ecc.

;

il Diez crede probabile anche ima diversa etimologia, ma Brocca

non b certo da fonte orientale.

Calamita b dal Diez fatta venire da Calamus, perchS I'ago

anticamente si bilicava sopra una cannuccia o gambo di pa-

glia (o anche siur un pezzetto di sughero), e si poneva cosi

1 N.el suo grande Lex. ar.-lat.

^ Etymologisches Wdrterbuch der romanischen Sprachen.
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accomodato in nn recipiente con acqna, ma gli fa difflcoltk il

snffisso ita che in oggetti materiali e raro, quindi ne duTiita,

e piuttosto, sempre riconnettendolo con ealamits^ dice che forse

ci fa pensare al greco xaXajiutTjg (in Plinio oalaMztes) ^ pic-

cola rana vivente tra i canneti » . L’ Egiiilaz (sotto calamMa

cast., calamita east, e portoghese, ecc.) cita anco im car am it

(k^^‘) araho.

Ma, al solito, qiiesto qaramit (k^^) non e vocabolo ori-

ginario arabo, si bene il catalano e provenzale caramida K

Cambellotto, Oammellotto, Cammellino, Ciambellotto furono

da alcnni fatti derivare da fonte arabica; s’intende sempre

per la parte anteriore al snffisso formativo o desinenza. Lo ri-

connettono con nn charnel tffinen in arabo. il vero che e’e

haml (J^k.) tf tappeto con lunghi peli, peli, felpa, » ecc.; e’e

1} ami ah (ik^) « tappeto peloso, cammellotto, ogni sorta di

Yelluto 0 seta, specie pelosa e con felpa « ecc.; e’e Ijamilah

« veste pelosa, delicata, di seta, vellnto, raso » ecc.

Ma noi col Diez ricorderemo il medio latino Camelimm e

Camelotum « panno fattb di peli di cammello « registrati dal

Ducange con esempi che provano qiiesto voci indicare cose

fatte di peli di cammello, ecc. E rammentiamoci il greco xa-

f.iriX(joTrj « pelle di cammello » o piuttosto secondo il Lobeck

« veste fatta di peli di cammello »
,

e come MarlJo Polo, citato

dalla Orusca sotto GiambelloUo^ paiii di vesti fatte di peli di

cammello ecc.

J II mio collega all’Istituto superiore e alia Colomtaria, prof. Pi.)

Kajna, mi scriveva, la sera del 26 stesso, in proposito a Calamita e alia

iinova etimologia (die chiamerei topografica o geografica) di Calamita,

proposta dal ct. prof. Gilberto Govi (Rendiconti delPAccademia dei Lin-

cei di qnesto anno, p. 394 e segg.): « Perclie abhia valido sostegno bi-

sogna trovar le prove die il Monte o la Pmta della Calamita alPisola

d’Elba siano denominazioni anticlie. Se invece e da ritenere Porigine alia

quale Lei pure il suo suifragio (cioe da xdXauog), mi pare che il- nomc
non possa essere di fabbricazioue italiana. Forse esso fu trasferito per

ragione di non so quale analogia da una cosa ad un^altra ».

2 Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitath, .

^ Paralipomena Grammaticae graecae, ..u
'
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A Cappotto fa il Tommasini corrispoiidere Tarabo parlato

kabbud, il quale pero e cbiaro non essere altro che uu ini-*

prestito preso dallo italiano, come tauti altri vocaboli dell’Arabo

parlato son doviiti a iudinssi europei.Non mi fermo oggi su Gappa^

Folaro (follaro e follero) e moneta saracinesca di rame,

senza conio ma non ha origiue arabica il iiome. Infatti e

il basso greco = basso latino follaris, folk-

Talk « specie di moneta ^
,

da ricollegarsi con Tantico greco

cjoXXig « obolo »
,

lat. foUis, che nel greco reeenziore e volgare

prende le forme (joXic^ ipoXia^ ipoXa, cjoX&Qa, e (foX-

XbQa. Kicordo, per incidenza, che dal gr. qoXXig venue (la sto-

ria della numismatica musulmana ci dice il perchd) Tarabo

fels (^^), plur. fill us siciliano filimi; e fdum
per tf moneta, denaro « vive anche nella paiiata popolare livor-

nese; della quale ultima cosa m’inform5 il eh. collega ed amico

prof. Isidore Del Luugo. lo poi crederei che il piloBSo ^ moneta

•fiorentina mentovata dal Burchiello, forse « picciolo «
,
potesse

riconnettervisi,

DaU’orientalista Giov. Giorgio Wenrich ^ Ingannare e av-

vicinato all’arabo li ana (cM-) ^ iuganu6 « (forma verbale set-

tima in h^na “ fu ingannato). Non e certo di tale pro-

venienza T italiano ingamare con lo spagnuolo enganar. Nel

latino medio c’e ganrmm « scherno, favola ecc.; c’e gamial

« egli scherza, schernisce osserva il Diez; sembra di origiue

germanica, ecc.

A Mantiglia e dal Tommasini fatto corrispondere I’arabo

mandil. Mandil " tovaglia, tovagliuolo « ecc.;

mindil ( varrebbe « turbante, fazzoletto’? ecc., anche

tfmantello»; ma questo mandil 0 mindil, al solito, h di

origiue emropea, mentre h iudubitato Tital. mmiliglia, spagn.

mantilla ecc. provenire dal latino maritile.

Olibano h dal Devic derivato dalTarabo al-luban

censo", di cui Tarticolo al sarebbe divenuto ol, ba, in-

I JSTol suo libro: Return ah Arahibm in Italia insulw}ue adiacen-

tihus, Sicilia mamme, Sardinia atque Corsica gestarum GommentariU

pag. 812.

Qioiiiale della Sodetd Asiatica ItaliaM^ — III.
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vece, origine greca, sebbene il 6, «i]io0nso«, possa

trarsi da antichissima origine semitica, per i remotissimi rap-

porti e scambi tra popoli arii e semitici.

Orma, rumeno urma^ (verbo ormare, xxm^m^urma) non ha

origine orientale, come enoto; pure il Weiiricli ^ ci troya affi-

nity con I’arabo U^U

Passiamo a Valigia. Il Devic, sotto Value, citando anche

Tit. valigia, afferma che non si conosce alciina etimologia

accettabile; dice per5 che rerosimilmente e la stessa parola

che Tarabo walihah « sacco da graiio, grossa cane-

stra, corba ecc. e im persiano valicah gran sacco « che

io non trovo nel grande dizionario persiano-arabo-inglese del

Johnson. Lo wall h ah arabo ha la sua radice nella stessa lin-

gua in walaha « caricb oltre inisura, sopraccaric6 ?? ecc.,

ed io certo non ne trarrei il Valigia nostro. L’Eguilaz, sotto il

castigliano Valija, cita il basso latino Valina, e rinyia al De-

vic. Il Diez- riconnette Valigia col Vidulm di Plaiito « sacco

di ciiojo, yaligia ^
,
donde iin '^viduHtia, romanizzato in '*'vidfl-

itia, '^vellitia,
'*'

velligia, e, con mntazione di e atona in a^ iml-

ligia, da ciii, con isdoppiamento, valigia, Lo Zambaldi reca

anche I’opinione dell’Ascoli, il quale riferisce valigia al lat.

validas, mediante nn plui’ale '^validia, propriamente « i yalori

che si portano in viaggio poi « baule grande di euoio od altra

pelle eoncia da riporre gli oggetti che si portano in yiaggio «

.

Sana. Il Tommaseo lo trae, dubitatiyamente, da aan'g, « ta-

Yoletta, assicellaw, citando per5 nn persiano zeniz t. arnese

da portar terra « ;
il Diez, e io credo con ragione, lo caya dal-

I’antico alto tedesco mind che ha il yalore di « cesta » ecc.

Lo Zambaldi lo dice diversa forma di mino; e qnesto fa pro-

yenire dal citato mind] al qnale mino e da taluno attribuita

proyenienza oriehtale; siil che non mi arresto a discorrere.

La deriyazione di Socoo con Oiocco e del diminntiyo Socoolo

(in dne sensi, con Tidea fondamentale di « base « ) dal lat. mi
par chiarissima; pure il Wenrich ^ rayyicina a eiocco saq (jLc)

^ Op'. cit. pag. 312.

- Ibidem.
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arabo * gamba, tronco d’albero » , e FEguilaz, sotto soca cast.

= soca cat., socoo it., soceus, soceus lat. e basso latino, soiiche

francese (il quale soca vale « pi6, tronco di albero, ceppo » ),

dice ugualmente che viene dall’arabo saeC^Lo) sdq' « eaudex,

truncus arboris », in Freytag ^ o da cMc « tronco dd arbol nel

-celebre libro di Pedro de Alcala -. il vero che sdq arabo, pluraie

sliq, ha i valori sopradetti, ma credo non ne derivi lo soca ece.

Alla voce Sazzera {—sazsa) il Tommaseo cital’ebr. n'’2£‘’S£

propr. “ capelli pendent! snlla fronte », poi anche uchiomas,

e il turco sde (g.Lo) « capelli, chiomaj). E note per6 sassa^

sassera essere di origine germanica: ant. alto tedesco sata

« ciocca »

.

Ed origine germanica ha pure Zolla (Diez, ant, alto ted.

^colla, mod. scholle)^ ma il Tommaseo cita im arabo zullet

« terra smossa « ,
che non troYasi cosi scritto, ma chi foriii

i’etimologia al Yocabolarista italiano forse intese sail ah (Xx^)

« terra sicca et madida « di Ereytag.

A Zombare dal Tommaseo e ravvicinato Tarabo zoemb
c sbatacchiare » (cioe daub suoni imitatiyi in ambedue

le Yoci, ’cerfco indipendenti Tuna dalValtra.

In Znffa che e ugualmente germanico (Diez: ted, iiu'pfeii

« tirare, stiracchiare «). Il Tommaseo cita zaef ar. (cioesaff

c-Lo) che Yale « serie, ordine, file di soldati, esercito schierato

in hattaglia, le file dei musulmani assistenti alle sacro ceri-

monie » ,
ecc.

Non parlerb di altre Yoci,
.
ma, poiche mi iidiste piti Yolte

-chiamar certa, chiara, indubitata una etimologia, concedete

ohe, in proposito, io aggiunga alcune parole.

Certamente in fatto di etimologie e d’uopo usare ogni can-

i^ela, 0
,
bene esaminata la cosa, occorre dar poi come sicuro

•ci5 cbe sia tale, e come ipotetico, congetturale, piti o meno

probabile quel che non vada al di delhipotesi
;
doYe si ah-

biano ragioni da affermare o ragioni da negare o dubitare, con-

1 Lexicon arahico-latinum.

2 Vocahulista aravigo en letra castellam, Grenada 1505, poi ripro-

dotto, pocM anni sono, dairillustre Be Lagarde.
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viene pesaiie e poi deciders!; e se nna decisione affermatiYa.

0 negativa, ' o dubitatira apparisca da non prendersi
, e forza

prudentemente limitarsi a confessare cbe ogni etimologia e soni-

mameHte difficile, a dirittura impossibile. Ma quando 1’ origin e

di Tin vocabolo sia sictu-a, specie se alle ragioni linguistiche

si uniscano le storicbe, non si possono, non si debbono dire

ineerte o solo probabili, etimologie die sieno provale, e cbe

noniini conipetenti accettarono e divulgarono
;
pexche in ogni

ramo dello scibile umano, negando o mettendo in forse o tra-

scurando i risiiltati gib ottenuti, come si avrebbe il progresso?

Non sapremmo quindi percbe mai una recente opera etimo-

logica, del resto pregevole e utile, non accolga come dimostrate

etimologie oriental! ed occidental! cui nessiin giiisto motive

abbiasi a rigettare o porre in dnbbio. P. e., stando nel campo

orientale, alia parola Cifra vi si legge essere ]}rohahile cbe

cifra sia I’arabo fifr «vuoto-’, quindi sero. Come mai sol-

tanto prohahile ? Eppure e certo. Cifera, e per accoreiamento

Cifra, aueo Zifra, e Zero (da Zefro- lat. di anticbi trattati

di calcolo, Zephyrmi) hanno, come b noto, iin’ origine stessa

ed b dall’arabo sifr avuoto", e Cifra nel suo signi-

ficato etimologico. avverti in apposite paragrafo la Orusca, si

adoperb un tempo anebe in italiano per sero. II Littre avea

date la stessa etimologia; lo stesso dicasi del Diez; e valorosi

orientalist!, tra cui citerb solo il Dozy, il Devic, il Woepke e

I’Amai'i lo avevano detto e provato glottologicamente e stori-

camente. La medesima recente opera etimologica, cbe pur si

restringe a cbiamare probabile la derivazione di cifra dall’A-

rabo, ricorda perb, nel luogo stesso, cbe 1’ Europa prese il si-

stema di numerazione indiana per mezzo degli Arabi. E cbi

non sa cbe molti tecnicismi delle seienze matematicbe {alge-

gebra, almocabala^ algorimo^ aUdada, almuri^ auge, azzi-

mutj zenit ecc.), oltre a non pocbi nomi di stelle e costella-

zioni, sono di provenienza arabica? Ma abbia termine ormai

la mia lettura, ebb troppo a lungo bo abusato dell’attenzione

e stancato la pazienza de’miei benevoli collegbi e degli altri

uditori cortesi.

Pausto Lasinio.



NATO-RIDENDO
Novella fradotta dal cinese

XJomo di Lu era Hsiao-sceng. Non si seppe mai il suo

Hiasato. Si racconta clie venendo alia luce gridasse come cM
ride. Fa perci5 chiamato Hsiao-sceng, cioe Nato-ridendo. A
due anni parlava e parlando rideva. Alle persone per6 era gra-

dito il suo ridere; anzi godevano a sentirlo e ogni giorno lo

incitavano a parlare per divertirsi. Che* e, che non e, il padre

mori e la madre che si trovaya poco contenta nella casa, con-

cepi segretamente non retti propositi. TJn giorno, preso il figlio

in braccio, and5 da una vicina alia quale fece palese il desi-

derio di riprender marito. Hsiao-sceng come chi scruta il pen-

siero di qualcuno, guardo in faccia la madre e rise. Essa a

queU’atto gli disse: Tu che ne sai col tuo ridere cosi? «

Hsiao-scen^ si mise a saltellare come un pazzerello e la ma-

dre levandoselo di braccio, lo mise in terra e con voce sde-

gnosa gli disse : « Mi sei noioso
;
per questo voglio andare in

<5asa di nn altro marito « . Hsiao-sceng la prese allora per la

veste e ridendo disse: « T’inganni, mamma. Invece di riprender

1 Tolta dalla piccola raccolta moderna di novelle in due volumetti,

intitolata: IJsiao-sci. L’autore si propone di illustrare conbrevi racconti i

doveri sociali. In questa prima che riporto tradotta, vuole mostrare come

il iglio debba prevenire o nascondere con modi blandi e indiretti le colpe

<jhe i genitori sono proclivi a commcttere. .
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niarito, e meglio che tu dia moglie a me«. La madre sorri-

(londo glieiie domandd' la ragione e il figlio le rispose: « Oolle

mie vesti infantili do ogni giorno da far troppo alia mamma;
per questo mi ha a noia. Se avessi moglie, essa le insegne-

rebbe a tperrai iu braccio e ad occuparsi di me quando fossi

nella mia camera; ed io avrei ima persona che lavorerebbe

in vece della madre. La qnal cosa e da preferirsi a un maritq.

Che vuol tare Ella nella casa di tiii altro?» La vicina detfce

in nna gran risata e disse alia madre: « II bambino ti ha

fatto intendere che il tuo disegno non e corretto L Mi pare di

conoscere che avrai da lui la vera felicith. Pensa che val me*

glio conservarti fedele al defunto marito ed pccuparti del figlio,

che mol'to piobabilmente ti eleverh di grade colie sue promo-

zioni nei pubblici ufflci Chi meglio di M arrh a cuore il

farti contenta? La madre trovb giuste le osservazioni della

* yicina ed anzi pensando alle parole del figlio che ayevano colta

nel yero, dismise interamente il prime proposito e dopo essersi

intrattennta ancora un poco a dire del matrimonio del figlio,

ritornb a casa.

Hsiao-sceng era cresciuto
;
a dieci anni era state ammesso-

in una scuola e otto anni pih tardi aveya ottenuto il prime*

grado letterario. La madre a causa della sua etk ancor troppo*

gioyine, non gli permise di andare a presentarsi agli altri

esami.; Hsiao-soeng non si ostinb a partire Un giorno con-

versaya colla madre per diyertiiia. Essa scherzando gli disse

:

^ E noto che dai Cinesi non e vista di buoii occlxio la donna che

passa a socoiide nozze, ed h onorata invece quella che si serha fedele al

defunto marito.

^ I gradi e titoli che il figlio acquista nella societa, sono comparte-

cipati dai genitori e dalla moglie. Kon passano nei figli altro che i titoli

nobiliari quando per straordinari meriti Tlmperatore gli conceda da essere

irasmessi per alcune generazioni.

^ Avuto il primo grado letterario, 0 di baccelliere che viene dato-

per gli esami nel capo luogo del disti'etto, Hsiao-sceng avrehbe dovuta

andare nel capo luogo della sua provincia per presentarsi candidate ^
secondo grado.
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44 Dacche hai lasciato il seno raaterno, sono diciotto anni. In
tiitto questo tempo non ti ho mai udito piangere. Quando io

morr5, non verserai pure una lacrima » . Hsiao-sceng rispose

:

44 La signora madre e santa e huona e ragione viiole che lo

'Sia concessa la stessa longevita della Madi^e del Ee dell’ occi-

dente. II figlio di chi avr&i a piangere? « La madre sorri*-

dendo disse: 44Assurdit^l come potrei ayere io la droga del-

rimmortalit^ della Madre del Re occideiitale ^ e godere sempre
con te questa gioia? » Hsiao-sceng disse: 44 La madre tiene

per assurde le parole del figlio? Se poi iiiia giovine moglie

verra davanti ai suoi ginocchi, il figlio la riputerk cosa mi-

gliore della pillola dell’ immortalita « . La madre soggiunse:

44 Taci: quasi me lo ero dimenticato. Tempo indietro tuo padre

trasse Toroscopo per la tua sposa e venue a sapere che una

cugina sarehhe entrata nella sua famiglia. Cugina e moglie

dopo tutto e possihile « Ed essa fece per lui la domanda

alio zio. ed egli la spos5. La moglie era buona ed allegra,

precisamente come il marito; il suo contegno andava a genio

della madre. Per6, essendo delicata, trascm^ava un poco le

faccende domestiche e la madre strettamente attaccata ai

doveri della casa, era con lei molto severa e le insegnava a

tener per abitudine di alzarsi di buon’ ora e coricarsi tardi.

La moglie per questo eccessivo lavoro, si sentiva rifinita di

forze e nn giorno si alz5 un po' tardi. La madre tenne in

se la sua collera e non le disse parola. Subito dopo il pranzo

nel lavare gli attrezzi la giovine sposa ruppe un piatto. La

madre con gran rabbia la colpx nel petto. L’altra sorridendo

per calmarla disse: 44 Quanto costa un piatto? Se la madre

si arrabbia cosi, temo ne soffra la sua salute Ma visto che

1 La Madre del re occideiitale; 0 Hsi wang Ma e aiitica diviuita; die

secondo la credenza cinese ha il potere di conferire il dono della immor-

tality (v. il Chinese Readers Manual del Ma3^ers, pag. 178, art. 572).,

2 II matrimonio non h ammesso fra due che sono parenti da parte

di padre 0 che abbiano lo stesso nome di famiglia; e permesso iiivece

fra parenti da parte di donne con casato divorsn. Lai caratteri cinesi si

rileva che trattasi di una paronte della madre.
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questa aveva preso un 'bastone e lo levava ia alto, corse nella

stanza di Hsiao-sceng. La madre le and5 dietro gridando. Marito

e moglie le si presenfcarono in ginocchio fuori della porta e

presole il bastone, sorrisero. La madre disse alia moglie : « Tu

vuoi con un sorriso rispanniarti nna bastonata ? » Hsiao-sceng

disse : « Si, risparmiategliela. La madre pensi cbe & nna sposa

gaia » . E la madre sogginnse : « Prendi tu per lei nna basto-

nata? » Ma la moglie replic6 : « Si, risparmiategliela
;

la ma-

dre pensi cbe egli e un flglio allegro » . Ed entrambi non cessa-

vano dal suppLcarla. La madre allora gettd via il bastone e

pur sorridendo disse: « Brutta scbiava, ti avviso ehe un'altra

volta non eviterai piu le bastonate». Quindi gettatale un’oc-

chiata rabbiosa, and6 via.

Dopo Hsiao-sceng dov& andare a T‘ai-ngan e i ladri, spiata

la sua assenza, lo derubarono. La madre allora rimprover6 di

uegligenza la moglie, facendo lei responsabile di tutto. La

moglie a poco a poco cercava di porre in chiaro le cose
;
ma

la madre le domandd : « As'petti anche questa volta che il buon

uomo ti difenda? » e prese le molle del focolare, gliele tir5

addosso. Colpita nella fronte, essa oadde tramortita. La gente

di casa entr6 per salvarla e difenderla. Il sangue correva senza

posa. Lo zio and5 a verificare la gravity della ferita e sde-

gnato fortemente port5 la cosa al magistrate. Venue I’intima-

zione e Hsiao-sceng si present6 al tribunale, dove, dato un

affettuoso sguardo alia madre, passfi dal giudice. Entrato per

ordine di quest’ultimo ancbe lo zio, Hsiao-sceng lo guard5 e

si mise a ridere. Il giudice domand6 di che rideva, ed egli

rispose : io rido percbe il signore zio non e punto versato nei

riti. Nella parte dei riti dove si tratta delle precedenze; la

nipote e tenuta in maggior conto della figlia. Cos! e general-

mente. Orbene il signore zio difendendo la figlia e accusando

la nipote non fa cosa contraria ai riti ? » Il giudice disse

:

“ La nipote deve certamente tenersi in molto maggior conto

di una figlia. Egli dice cbe la ferita S grave. vero? » Hsiao-

sceng rispose : « Una piccola ferita suH’angolo della fronte. E
mai possibile cbe nel mondo vi sia chi amando la nipote da

'

fame una nuora, possa ferirla gravemente? Lo zio non I’ha
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vista bene, o vuole compromettere mia madre per dare sfogo

a segreti risentimenti. per qnesto che appena I’ho visto, non

ho potato trattenermi dal ridere » . II giudice comprese I’animo

suo e, palesatolo anche alio zio, lo consigli5 a desistere dalla

querela. Dopo questo fatto la fama di Hsiao-sceng si sparse

in ogni dove e in occasione dell’anniversario della naseita della

madre, moltissimi furono quelli che vennero a presentarle poesie

di coBgratulazione. ^

Lodovico Nogentini.



QUALI PARTI DELLA DIVINA COMMEDIA

FOSSEEO TEADOTTE IN AEMENO

Dir5 con molta brevity,, distinguendo le versioni poetiche

da quelle in prosa. Le pin sono pubblicate nel Bazmavgp,
il giornale cbe da molti anni, con amore vi70 alle lettere e

alia nazione, vengono stampando nell’ isola di san Lazzaro i

MecMtariani di Venezia* Bccone il quadro.

Yersi.

— 1866. Inf. 32, 124-139. 33, 1-90, Seiiza il noine del traduttore, die e

il P. Eduardo Hiinniizean. Bazm. p. 330-332.

— 1866. Lo stesso Inogo. Bazm. p. 333-335, P. Pasqnale H^qim.

— 1868. Inf. 3,1-9. Bazm. p. 190. P. Arsenic Bagratnni.

— 1871. Inf. 3,1-136. Bazm. p. 43-45. P. Pietro Kesarean.

— 1871-1875. Prinia nel Bazm. poi in un libretto die ba il titolo : Ter-

zine svelte della D. (X Trad, armena del P, David Nazareth

Yenezia 1875.

Inf. 3, 1-136. 6, 7-102. 8, 13-69. 9, 64-105. 13, 22-132. 17, 1-27. 25, 46-138*

32, 124-139. 33, 1-78. 34, 28-69.

Purg. 6,58-151. 10,34-72, 11,1-30. 12,88-136. 20,124-151. 21,1-136.

'27, 109-141. 28, 1-64.

Par. 3,1-130. 6,1-196. 7,1-120. 11,48-117. 33,1-45 e 49-145.

1 Secondo Puso dei patxonimici, piii alParmena, diremo Nazaretbean,

(la leggere, insieme agli altri consimili, con accento sulla fine, come si

scrivesse -idn.
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Prosa.

— 186 D. Inf. 32, 124-139. 33, 1-90. Del P. Pasquale Esajeaii, ma senza

il nome. Nel Bazm.
— 1874. Nella Storia della letteratura del recoil medio e nuovo del

P. Paolo Garegin ZarLlianalean, occorrono parecclii frammenti di

Dante. La storia poi traduzione in armeno moderno, leggevmente

rinmtata, dal Gours complet de Utterature moderne par R MemiecJiel.

Inf. 4,1-102.

Purg. 2,67-80 e 121-132.

Par. 5,91-105. 8, 14-30. 10,64-71. 73,76-86. 14, 109-116. 115,97-135.

17,46-60. 18,52-93. 30,46-51. 33,1-75.

Due luogM sono dati in yersi, e si tace il nome del tra-

duttore
;
ma e facile accorgersi clie il Per me si va (3, 1-9)

e secondo la yersione del Kesarean, e rUgolino, secondo quella

del P. Eduardo Hiirmtizean.

Perch e non basta sapere chi traduce e die traduca, e del

come si adempia Tofficio giora nntrire curiosM. ragionevole,

cercherO brevemente quali leggi governino la stichica armena.

La poesia, benche eterna, rinasce ogni giorno e sotto color!

cosl strani che, a riconoseerla e a rispettarla come merita,

bisogna tempo e facica. Le nazioni se la foggiano e se la

vestono a modo loro e quando Puna imita delle altre I’anda-

tura, gli oruamenti, i capricci, nel pcllegrinaggio la beliezza

resta di frequente a mezzo la strada e ne arriya a stento il nome.

Tntti sanno come, o si conti o si pesi, fondamento d’ogni

apparenza della poesia e un ordinato alternare di voci che

s’alzano e discendono armoniosamente, cioe il rimmo.

Che cosa yogliano o desiderino dalla dolcezza o dalla

potenza dei numeri gli armeni yedremo di volo, e nei maestri

delPai’te che danno i precetti, e negli scrittori che ad im tempo

olfrono r insegnamento e gli esempL Accenno, come s’avvede

siibito chi delle cose armene non sia digiuno, al padre Arsenio

Bagratuni. Codesta metrica, che e antica ed innovata, ma
dentro a piti sicure leggi ristretta, e proprio nna scuola bdgra-

tmiana

:

e ayremo a interrogare come I’uomo ingegnoso abbia

arricchita la sua gente, in modo maestrevole e per sempre, delle

Georgiche, delVArte poetica, dei Sepolcri*
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Vocali da inisiirare, lunghe o brevi, come le greche le

latine le indiane, Tarmeno non ne ha : conta le sillabe, al modo

di spaguoli e italiani, di iuglesi e tedeschi
;
ma senza trascu-

fare una quality che natnralmente si collega ad ogni sillaba,

il suo peso
;

cosi che ne ha leggere e gravi, e, poiche yedremo

che c’e anche una proporzione numerica, le potremo chiamare

seynplici o doppie.

II verso e compartito in qiiattro meinbretti (quattro k61a,

per diiia aU’ellenica) e ognuno ha quattro sillabe, cesura, arsi

alia fine. A contare con le nostre dita si direbbe una svelta

quadriga di quinari. Parrebbe che fossero da comparare alio

9loka indiano che, a quattro a quattro, riunisce sedici sillabe;

ma la cesura Indiana non cade che a mezzo il verso e, non

iuUe le sillabe vagando eslegi, si mostrano, qua e Ih, lunghe

0 brevi, come I’arte viiole ed insegna. Perche poi nei coli

armeni il suono si getta con forza suU’ultima sillaba (e questa

e, in quella lingua, legge comune delle parole) si penserebbe

a una riunioiie di dipodie giambiche
;
se non che del giambo

vA soltanto la cadenza, o dir5 meglio la salita
;
manca il corto.

e il Inngo e manca V itfco sul prime piede. Solo chiudendo gli

orecchi e al rimmo e al metro, badando solo alia quadriparti-

tura delle parole, si cercherebbero esempl in qualche verso

greco, come in quelle d’Aristofane
:

,

Ti skordinai
|

kai dysphoreis;
]
Hoti ayton

|
exelegcfiO. 922 )

Dimque la legge armena e proprio nazionale e non ricopia

gli usi semitici ne segue gli ariani. Tramutamenti dentro al

verso, da togliere quello che per troppa uguaglianza displace,

v’abbondano. Non e immutabile che il terzo eolo, saldo come

perno intorno al quale girano gli altri
;

i quali possono diven-

tare di tre sillabe, di due, di una. Ostinandoci a cercare i rap-

port! rimmici del greco, si direbbe che a’ doppi giambi si

intrecciano i semplici e gli anapesti, ma i primi e i second!

di altro colore dai soliti.

Ora, in questa diminuzione della durata, compenso vero non

cA: non si pu6 dire che le sillabe che restano sieno tali, per

la struttura, da rispondere alle quattro ,del membretto, quando
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questo e compiuto, ne per la importanza del significato invitano
a prolungamento ; abbiamo insomma battute pib corte. Ecco
dove sulle prime 1 oreccMo di alke genii si rifliita : e lenta-

mente, ohi ci arriva, pu6 ammirare la enrimmia di quelle
qiiattro stanzucce, ora piu ample ora meno, ehe fanno la casa.

Le varietS. poi concesse ai coli hanno limiti. L'ultimo pu5
essere di ire sillabe, se di ire non e il secondo o il primo di

una sola : e, dove il primo non sia di una sola, ire pu5 averne

il secondo. Tutto il nerbo cade insomma sul terzo colo, e gli

fanno bilancia i due postigli al fianco, per modo cbe non
se ne allegerisca per ogni volta che uno. 11 primo membro e

avviamento, rincorsa, alia serie rimmiea
;
ed e piu licenzioso :

che se anch’esso troppo s’assottiglia, resta.il contrappeso delle

altre parti.

Vero h che negli esempi piu antichi, come ce li descrive

il padre Eduardo Htirmtizean \ ci sono nei piedi mancanti yeri

allungamenti di voce che serbano intatti i suoi diritti alia

musica, c’6 il pluta come direbbe 1’ indiano : ma nella seuola

bagratuniana non si potrebbe dire cost; nella quale iuvece

c’e un’altra sottile avvertenza che non bisogna trascurare.

PoichS le sillabe sono o semplici o dopple^ di queste ultime

il verso non pub averne che dodici
;

cosi che. se intero, di

quattro coli, di sedici sillabe, otio saranno semplici, che, rispon-

dendo a quattro doppie, darebbero il numero voluto : un verso

monco, composto di un bisillabo, due quadrisillabi e un tri.-

sillabo, conta tredici sillabe e, se due saranno semplici, avrh

il peso degli altri.

Qnesta forma di verso pub essere detta per brevith il fetra-

e6lo : e tricCdo, un’altra di tre membri, dei quali solo il primo

potrb seem are e diventare trisillabo. Ne troveremo gli esempi

appunto nelle versioni della Commedia.

Nelle quali s’ incontra anche una novitd metrica, come la

dicevano i dotti armeni al pubblicare dope la morte del Bagra-

1 Nella mz. Poetica (Banasteydsuthiun 1839), ehe molte cose ci

insegna ma non le pin lecenti conchiusioni della critica : e che dh insieme

bnoni avvertimenti di lettorica.
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tuni (24 dec. 1866) tre sole terzine di Dante. In qneste il rene-

rato maestro, senza partizione di membri, us6 una serie di

undid sillabe, cosi aceostandosi in parte all'uso dell’ italiano

;

ma, ancbe in questo caso, eolle nostre teoriche, quelle undid

sommerebbero a dodici, perclib nell’armeno si chiudono con

I'accento.

Aperta la porta mettiamo dentro il piede : e cominciamo

dall’ordine dei tempi, badando solo a’ versi, e non alia prosa.

Yanno innanzi a tutti i volgarizzatori dell'Alligbieri il padre

Hurmiizean e il padre Hgqim nel 1866 : scritti prima, ma

stampati dope, sono i pocbi versi cbe dobbiamo al Bagratuni

:

nel 71 succede il p. Kesarean e cMude la serie il p. Naza-

rathean, dal quale aspettiamo tutto quanto il poema.

E i metri ? Il p. Hlirmuzean e il p. Nazaratbean scelsero

il tnc6lo

:

al tetracdlo, ma non osservando scrupolosamente

le regole bagratuniane, si tenne il Kesarean : gli endecasillabi

sono nel Bagratuni e nel Heqim. Solo quest’ultimo lega i ter-

zetti con le rime : liberi vanno gli altri traduttori.

Cbi Tolesse cercare nella D. 0. il tricdlo (eon trisillabo

nel prime membro) non ne avrebbe molti esempi : eccone uno

deir Inferno (XI, 25):

Ma perchii
!
frode h deiruom

|

proprio male,

6 ancbe qui I’ultima dipiodia, cbiudendo con rimmo trocaico,

non dk il colore dell’armeno. A.serbarlo intero bisogna osare

un peccato grosso, guastare versi di Dante. Po il peccato e

poi scappo via.

Non sbigotdr
j
ch’io vincero

|
la praova (ancor], ijnf. Viii, 122)

'

Ed egli a me
[
mal volentier

|
lo dioo [gid\. ( » XVIII, 52)

Pisa, 26 giugno 89.

E, Teza.
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Col. IV. §§ III-XVII.

In una serie di articoli, scritti per il Giornale della So-

eieta, Asiatica Germanica e per il Babylonian and Oriental

Record del signor Terrien de Lacouperie, io ho gih eommuni-

cato, in parte, la mia opinione sopra il testo. della sopra in-

dicata iscrizione.

Questi paragrafi, sono, induhbiamente, i piu important! delle

iscrizioni Achemenidi, in quanto rignardavano la religione ehe

professavano gli Achemenidi e, per ci6, la maggioranza degli

abitatori della Persia (cf. §§ XL XXVIl).

La giustiflcazione di tali congetture trovasi in que' miei

saggi, e nelle note che appongo al testo.

Testo.

§ III. Thatiy Barayavauh khlUyathiya : imaiy 9 khmya-

tlxiya adam agarbuyam dtar ima hanarana.

§ lY. Thatiy Barayavaus khMxjathiya: dahyava ima,

tyU hamUriyd abava, draugadih hamitriya almnaul, tya

imaiy karam adurujiycma; fa^am dil AuramasdM mand da-

staya akunaus, yathM mam kama avatha dih akunavam.

§ V. Thatiy Barayavauk khldyathiya : tuvm ltd khUya-

thiya hya aparam ahy hacd drauga darsam patipayauvd,

martiya, hya draujana ahatiy, avam ufrastam parsd, yadiy

avathd maniydhy: « dahijdulmaiy duruva ahatiy »

.
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§ VI. ThUtiy Larayavaid khMyathiya: inia tya adam

akunavam mlm Aihramatdaha hamahyaya tharda akima--

van; twm kU hya aparam imam dipim patiparsahy tya

mam kariam varnavaiam thmam matya durujiyahy (?).

§ VI [. Thatiy Darayavaus klilayathiya: Auramardiya'i

tcciyiija'^ yathu ima haliyam naiy durakhtam adam akma-

vam hamahyaya tharda.

§ VIII. Thatiy Darayavaid khMyathiya: vahia Aura-

maMahctmaiy aniyalciy vasaiy aUiy kariam, ava ahyaya

dipiya naiy nipUam, avahyaradiy naiy nipiltam matya hya

aparam imam dipim patiparmtiy aoahya panm tha . . .

tya mana kartam nailim varnavataiy durwkhtam maniycitiy.

§ IX. Thatiy Darayavaus khMyathiya: tyaiy paruva

khMyathiijU, yata aha, avaisam naiy astiy kartam yathu

mana vasna Auvamardaha hamahyaya {tharda) duvartam (?).

§ X. Thatiy Darayavanl khMyathiya: ada nuram thu-

vam varnavatUm tya mana kartam avatha . . . ^ avahya-

radiy ma apayaudaya, yadiy imam hadugam naiy apagan-

dayahy, karahya thuhy, Aaramasdct thuvcm dansta biya,

utUtaiy tauma vasaiy biya, uta dragam jiva.

§ XL Thatiy Barayavaus khMyathiya: yadiy imam ha-

dugam apagaudayuhy, naiy thahy kurahya, Auramazdatay

jata biya, utataig tauma ma biya. i

§ XII. Thutiy Darayavaus khlwyathiya: ima tya adam

akunavam, hamahyaya tharda vasna Auramardaha akuna-

vam; Auramardumaiy -upastam ahara, uta aniya bagaha,

tyaiy hatiy.

§ XIIL Thatiy Barayavaus khMyathiya: avahyaradiy

Auranasda upastam abara, uta aniya bagaha, tyaiy hatiy,

yathu naiy arika aham, naiy draujana aham, naiy mrakara

aham, naiy adam naimaiy tauma; upariy abaltam upariya-

yam naiy sakaurim ? naiy . . . huvatam ^ zura akunavam

;

^ II teste assiro ha kahittu of. hehr. aram. etc. nel teste p<3r-

siano vasaiy

^ Sakaurim e . . kumtam sono inintelligibili. II secondo termine Del

teste SRsiano puu essere tina parola persiana; cf. is n^Wistanai IspardUy.

Iskudra etc.
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martiya hya hamatakhsata mam intliiya, avam uhartam

abaram, hya viyanamya^, avam ufrastam aparsam.

§ XIV. Thatiy BUrayavaul khMyalMya: tuvm ka khm-
yathiya hya aparam ahy, martiya, hya draujana ahatiy,

hyavd Marta ahatiy, avaiy ma daitUa asdiy?; ma"^ afralta-

dis parsci.

§ XV. Thatiy Darayavaul khmyaihiija: tuvm ka hya apa-

ram imam dipim vainahy, tyam adam ?iiyapisa7n, imaiva

patikara, rmtya visanahy, yava jivahy ava avaiy parikara.

§ XVI. Thatiy Bdrayavaus khsayathiya: yadiy imam

dipim vamahy^ imaiva patikaru, miydil visanahy, utrmaiy,

yava taumU ahatiy^painkarahidil, Auramarda thmam daultU

biya, utataiy taima vasaiy biya, uta dragam jiva, uta tya

kmavahy, avataiy Auramarda vazrakam kumiituv,

§ XVIL Thatiy Darayavaul khsayathiya: yadiy mam
dipim imaiva patikara vainahy, vuatiahidil utUmaiy yava

iauma ahatiy naiydis parikarahy, Auramasdataiy jata biya,

utataiy tauma ma biya, uta tya kmavdhy, avataiy Aura-

mazda nikdtuv.

Versione.

§ III. II Ee Dario dice: Questi iiove Ee, io li presi in

queste "battaglie.

§ IV. II Ee Dario dice: Queste province che si ribella-

rono, la menzogna le fece ribellare, quando questi (nove Ee)

nxentirono al popolo. Poscia, Auramazda diede le genti in mia

mano; come io desiderai, cosl io feci loro.

§ V. II Ee Dario dice : Tu cbe sarai Ee in avvenire, guar-

dati bene contro la menzogna
5

1 uomo che fosse menzognero^

punilo severamente, se tu cosi penserai, la mia terra sia intiera.

§ VI. II Ee Dario dice :
Quel che io ho fatto, io I’ho fatto,

in ogni mode, per grazia di Auramazda. Tu che in awenire

leggerai questa iscrizione, quel che io ho fatto ritienlo credi-

bile, non credilo mentito.

§ VII. II Ee Dario dice: Veneratore di Auramazda (?) io

Giomale della Societd Asiatica IlaUana. — UI.
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giiiro (?) che io I’lio fatto reramente non falsamente, in ogni

mode.

§ Till. II Ee Dario dice: Per grazia di Auramazda,^mol-

tre altre azioni furon da me fatte
;
queste non sono scritte in

qnesta iscrizione, percid non furono scritte, perche a cM leg-

gesse in avyenire qnesta iscrizione non paressero troppo, qtiel

che io fatto non paresse incredihile, non credesse mentito

§ IX. II Ee Dario dice; Quei che furono Ee, in passato,

non fecero, intantoche furono, tanto quanto io feci per grazia

di Auramazda.

§ X. II Ee Dario dice: Adesso quel che io ho fatto pa-

jati credibile .... percid non lo celare
;

se tu non ceE que-

st’editto, lo manifesti al popolo, siati Auramazda amico, nu-

merosa.sia la tua famiglia, e lunga la tu vita.

§ XI. II Ee Dario dice: Se tu celi quest’editto, non lo

manifesti al popolo, siati Auramazda nemico e non abbi fa-

.
niiglia.

§ XII. II Ee Dario dice: Quel che io ho fatto, io I’ho

fatto, in ogni modo, per grazia di Auramazda
;
Aiuamazda mi

porse aiuto e gli altri Dei che sono.

§ XHI. Per questa ragione Auramazda e gli altri Dei che

sono, mi porsero aiuto, perchd io non fu nemico, nd mentitore,

nd tiranno, nd io nd la raia famiglia; io ho regnato secondo

la legge; io non feci violenza al Colui che prestd ser-

vigio alia mia famiglia, io lo favorii, e colui che fece danno,

io I’ho punito severamente.

§ XIV. II Ee Dario dice: Tu che sarai Ee in avvenire,

I’uomo che fosse mentitore, che fosse trafuggitore, non siigli

amico, ma non punirlo senza prima averlo interrogato (?).

§ XV. II Ee Dario dice : Tu che in avvenke vedrai que-

sta iscrizione, che io ho scolpita, e queste immagini, non di-

struggerle, fino a tanto che tu vivrai conservale.

§ XVI. II Ee Dario dice: Se tu vedrai questa iscrizione

e queste immagini, e non le danneggerai, e le conserverai fino

1 Cf. Dante, Div. Um,., canto 16, v. 124 e segg.
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^ taiito che durer^ la tua energia, siati Auramazda amico, e

niimerosa sia la tii famiglia, lunga sia la ta vita, quel che

tu farai, Auramazda ingrandisea,
^

§ XVIL II Ke Dario dice : Se tu vedrai questa iscrizioue

e queste iminagini, e non le conserverai fino a tanto che du-

.rer^ la tua energia, siati Auramazda nemico, e non ahbi fa-

miglia e quel che tu farai, Auramazda lo distrugga.

Wesel a. R,, Aprile 89.

W. Ban&,
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1
= sed. 1 == isque, idque.

T = s e d. noto,' siccome iu pareccH luoghi del testo bi-

blico, il 1 ha valore di particella arversativa, e nelle nostra

lingue meglio si traduce eon sed^ ma ecc. Uno di questi luoghi

sembra a me che si abbia fin dal 2° versetto del 1“ capo del

ffenesi, nelle parole D''!an nsms: Mm <?

lo spirito di Bio aliava sopra la faecia delle acque. Col senso

EYversativo dato al T di 11111 1 si rende sempre pifi chiaro il

legame fra il 2“ e il 3“ versetto. « Iddio » dice il testo

biblieo « cre6 dapprincipio il cielo e la terra, e la terra era

» un eaos tenebroso
;
m a lo spirito di Dio Ti aleggiaya so-

» pra, onde disse Dio: sia la luce ecc. ». Ewald,. Bun-
sen, e recentemente Kautzsch e Socin ^ hanno legato il

1® versetto col 3", ponendo il secondo quasi in una paren-

tesi; ma pare a me che tutti e tre i versetti siano stret-

tamente collegati fra loro. La versione dei proff. Kautzsch
e Socin verrebbe (ritenendo come w&w apodosis il 1 di

T. 2) modificata cosi : « Dereinst, als Elohim den Him-
mel und die Erde schuf, da war .die Erde EinOde und Wiiste-

nei, imd Einsterniss lag auf dem Ocean
;
aber der Geist Elo-

Mms schwebte fiber dem Gewfisser, so dass EL gebot » ecc.

1 Die Genesis... uhers. von E. Kautzsch n. A. Socin. Ereihurg,.

i. B. 1888 .
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'l
= isq'ae, idque. Un altro senso pure ben noto del t 6

quello esplicativo
; e questo senso mi sembra essere in ambedue

le parti del Vs. 11 del salmo XIX: IBjn iinia Q'’n!2nJn

'’pinai- 1 LXX traducono: imhQ XiSov

Ti'fxiov TtoXv e V. [xt'Xi, xal xtiqi'ov; la Volg. (psalt. Q-all.) super

aururk et lapidem pretiosum multim... super mel et favum, e

cosi ancbe la traduzione 'originals di s. Q-irolamo, salvo I’ag-

giunta di {favum) .redundantem. Ewald ha tradotto: ah Gold

u.viele Schdtse... Honig u. Bouigseim

;

Hupfeld-Eiehm:
ah Gold u. viel gediegenes O-old... ah Honig und Eonig-

waben; Eeil-Delitzsch: ah Gold u. Feingold viel... ah

Honig und Wabemeim; Graetz: Gold u. viel Edelmetall...

Honig und flilssige Wohlgeruche

;

Kenss: quo Vofj Que beau-

eoup d'or fin... miel, qui decoule des rayons.

•Ohe IS signiflcM “ oro puro v e non pietre preziose o tesori,

non e bisogno dimostrarlo, e dando al 1 un valore esplicativo,

il senso corre cMaro : « i precetti divini sono desiderabili e pre-

ziosi pit dell’oro, anzi di molto oro purissimo, e pib dolei del

mele, e non di un mele qualsiasi, ma di mele frescMssimo,

che stilla dai favi »

.

D311D Dalla radice kab (kabab) col significato diinvolto

denso ecc. nasee in arabo agmen^ turba, turba

eongregata
;
con che e forse da paragonare h'flh'fl * nuptiae,

•ciob riunione di gente, festa;, incirca come hOhgezit (Meh-

zlt) e Hocbzeit, col senso ora .comune di nosse. SD13 Stella

ecc.) sta per SDUD come o»oi = e I’etimologia

<he di consueto se ne d^, & tratta o daUa forma sferica o dal

movimento circolare. Invece di quests etimologie un po’troppo

scientificbe, non potrebbe credersi che le stelle siano cosi no-

minate dal loro numero sterminato? da esse suol togliersi la

.similitudine per indioare la quantitk innumerevole ;
cf. Gen,

XV, 5 ;
XXII, 17 ;

XXVI, 4 ;
Es. XXXII, 13 ;

Deuter. XXVIII,

62, Gerem. XXXTT
,
22 ecc. ecc. Per il nome indo-germanico

deUe stelle,' ciarrjq, stella, stairnS ecc. I’etimologia pib

verosimile h dalla rad. star, onde sono esse propriamente « le

sparse per la volta del cielo*; e quest’ etimologia h analoga

a quella che ho proposta di cocio ecc.
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al-Mansuri

Di (juesto poeta nestoriano florito verso V 800 dell’ e. v.

ha dato q^ualche saggio il Card§.hl, nel Liber thes. p. 57,

tratto dai Carmina, de poenitentia et *compunetione, ricordati

daU’Assemani, B. Or. Ill, I, 463. Del Carmen de Boeto-

ribus Graeeis xiaoxiaio daU’Assemani, ibid., non resta.

nel cod. Vatic, sir. 184, f. 49,v. se non il principio, poioh^ i fogli

che lo contenevano furono prohabilmente strappati dal possessore

del ms., il patriarca caldeo Giuseppe II morto nel 1714 h II

Carmen de Boetoribm Craecis h certamente (juello cui accenna

il Card§,l.ii, pag. 57, lin. 17. Ma perch5 qualcuno men pratico

degli nfSei divini presso i Nestoriani non abbia troppo a la-

mentare la perdita del Garm. de Boot. Gr. nel cod. Vat., giova

rieordare che qnesti Boctores Graeci non sono altri se non

Diodoro di Tarso, Teodoro di Mopsuestia e Nestorio; e il Garm.

de Boct. Gr. h uno dei soliti inni sacri /fcs*jQ.v. da recitarsi

in onore di Diodoro, Teodoro e Nestorio, la cui festa cade nel

qiiinto venerdi daU’Epifania. Il Nsldeke {Z. d. B. M. G.

XXVII, 490) menziona nna poesia rimata sulla vita di Nestorio

che verosimilmente 6 il Carmen di §aliba, n6 Mmprobabile
che esso si oonservi altresi in qualcuno dei mss. di origins nesto-

riana di recente perveniiti neUe.biblioteche di Enropa e nomi-

natamente in qnella di Berlino. Ecco il titolo e il principio-

del Carmen seoondo il cod. Vat.:

^ 0»aO»J JLoO* 2 jl***)

• -lONvi o) .h.3cX

1,1^ ^ ’^X uxA^SO-

•Jksiooo Uo* IjIs^xo .JlsiiX wotolUj M
./lasa-x. y? QO yxm^ljo Ji*.?

1 Catal. ni, 89.

* Sottintendi Jfcs^joX; questo canne segue ad uno di Wards, ugual-
mente sui Doctor Or.
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.JlojfcsaOQXto Ici-OOiO JloiUiUi* .JlcLc^OjdO

(.JL* a.'s>.:iO ^ ,Q .Jla-awooDu? J^Oj3 *jyo

vajiuOd .)la>s,Aa.i,:>

]^90 |v. i "> ,Uu^90i «)LQ..^j^m>>. QrLtt)/ o/ o .N.Na.,^.

UII.O yoo)No-> )o>o .)j3u;)}

La Cronica siriaca di Michele L

II patriai'ca siro-giacobita Michele I (n. 1126, f 1199) e

autore di ima Cronica, dalla creazione fino ai suoi tempi, pre-

ziosa per pin riguardi e nominatamente per aver conservato

frammenti di aiitori ora perduti h Fino a poco fa anche qixesta

Cronica ritenevasi perdnta, non conservandosene se non nna

traduzione armena, che fatta dapprima conoscere dal Dulau-

rier fu poi tradotta in francese dal Langlois, che puhblich

il suo lavoro col titolo di Chroaique de Michel Le Grand

Patriarche des Syriens Jacobites, Venise-Paris 1868.

II dotto vescovo siro-cattolico di Bdessa Mgr. Efrem
Eabbiiia Rihm§,ni, dopo Innghe e indefesse rieerche, e riu-

scito a ritrovare in Oriente il testo originale della Cronica di

Michele Siro, e, qnel che era forse anco pin difficile, ad averne

nna copia esatta. Il ritrovamento fatto da Mgr. Eil.imant e

prezioso; poich^ dapprima si crede possedere nella traduzione

armena I’intera Cronica di Michele, ma gih il Langlois

(p. 11) osservb che nella detta traduzione parecohi luoghi do-

vevano essere corrotti e parecchi omessi; il testo siriaco con-

ferma pienamente I’osservazione del Langlois. La traduzione

armena forma forse nna quarta o quinta parte dell’opera ori-

ginale, e spesso e inesatta.ed errata per mode da indun-e facil-

mente in gravi errori.

Per dare un esempio di cib, ricorderb un tratto della Cro-

nica, Ih dove narrasi la perSecuzione contro i Monofisiti mossa

1 V, Bar-Hebr. Prcfaz. al Gliron.-, Land, lohames Bisch. o.

Eph. 42.
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da Paolo sopraniioniinato Giiideo Michele copia e ripro-

duce le parole diGioYanni d’ Asia 2
,
le quali nella yersione

armena sono introdotte semplicemente con un au dire de Jean

d'Asie, e nel siriaco invece cosi: ;j»J ^cu

^
l,A09>,no )J J-Jo) )-X:>l.=)

o I tflo jutt ed eoo» ^oo^^lS-*)

.tvi
I ^4^ I O-M-d j 9 Ot N .

s)?. Qui la OroHica, fra altri

vescovi di Cilicia nomina )uJ.su9)? jiooiXoj^i \ci-Xcu

axx*i>.ciaQjo 4^]f cio6 Gililio di Aegae (aiyai', aiycov)

Paolo di Epifania, Giovanni di Irenopolis, tutte note

cittS, di Cilicia; la traduzione armena reca (176) Jules d’Ha-

coni, Paul d’lberie, Jean d’Hierap olis. Appresso dice

il siriaco; Xo .Uicusoj ).*j3ujo)J; I’armeno: du coU

d’ Antioche de Syrie ConstmiUa {}) 6veque de Lourginia

(!Uujs»qX per luxujoU, Del noto Pietro d'Apa-

mea dice il siriaco a»a^ojJl Joo v*oio)^)j .Do

jX>. .K )«
;
I’armeno: Patra d’Ephimi^ Theo-

dose OtAsime de Zeugma et Urema (?). Il siriaco ricorda al-

tresi; Tommaso di Jabrud, Giovanni di Tadmor,
Giovanni di Amoria, Nonno di Circesio eoo. che

nell’armeno sono: Thomas de Nargab (Mareah) , Jovas de

TMurCj Jean d’Emrin, Nonas de Cnson ecc. Veggasi con

quanta cautela si deve usare di questa traduzione!

Il testo siriaco felicemente ricuperato comincia colle parole

:

^:!0 Jlo?o«^ (-.4^; D-^j .D^ookl DofJs.. ^L>.

ZEa che corrispondono a Langlois p. 21, 1. 14; manca

pertanto qualcosa. in principio e probabilmente un solo foglio.

Aggiungerd in fine un’ osservazione. Il compianto Wright
di SI cara ed onorata memoria, nell’artieolo : Syriac Literal.

1 malamente reso nella traduzione armena con d'ori-

gine juive (176).

2 Aache Dionigi di TellmahrC (aim. 829) meiizioiia la perse-

cuzione servendosi certamente di Giov. d’Asia, ma lo abbrevia d’assai.

Quanto a Bar-Hebr. (Ghron. Seal. I, 195) sono persuaso cbe si b ser-

vito della Cronica di Michele I.
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deir Encycl. Britan, p. -851-852 dice: « Michael appears also

to have written an ecclesiastical history, which is entirely lost-

to us. At least Bar-Hehraeus {Cliron. EgcI. 1, 589) speaks,

of his recording certain matters in his Ekklesiastike , which

do not appear in the Chronicle ». Bar-Hehr. racconta ivi

dello scisma di un tal Teodoro v.a=>oio w>, la cui storia 6 nar-

rata infatti nel testo siriaco della Cronica di Michele, nell'ul-

tima parte di essa, ma e stata omessa, come tante altre cose

nella traduzione armena, Nulla pertayto fa supporre che Mi-
chele ahhia scritto anco una storia ecclesiastica distinta dalla

Cronica. Speriamo che Mgr. Eihm9,ni ci dia presto un’edi-

zione ed una traduzione della preziosa Cronica che i dotti, grazie

a lui, hanno felicemente ricuperato.

Un codice arabo degli E'vangelii.

S. B. Mgr. Clemente David, areivescovo di Damasco

di rito siriaco, e per parecehie pubblicazioni ben noto agli

orientalisti, possiede un pregevole codice della traduzione ara-

bica degli Evangelii. Sapendo come io m’era occnpato di quella

traduzione, egli mi mandb da Damasco a Roma il suo codiee,

perchb potessi a mio agio esaminarlo e studiarlo; della qual

grande cortesia anche qui gli rendo grazie. Cos! tutti i pos-

sessori di codici imitassero la liberality di Mgr. David!

Secondo la divisione che proposi nella mia Memoria: Le

traduzioni degli Evangelii in araho e in etiopico U. codice

di Mgr. David appartiene alia elasse IV, 2, a\ contiene ciob

la recensione alessandrina volgata. ed e di origine egiziana. Anzi

esso b I’esemplare pih antico che io conosca di quella recen-

sione, e percib di speciale rilevanza.

II codice e di bella scrittura egiziana del XIII see.; le note

nel margine sono in carattere pih minuto e talvolta di non

I V. Langlois, 11.

^ Atti della R. Accad. del Lincei, 1888.
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facile lettura Alla fine del Vangelo di s. Matteo leggesi

uii’annotazione in arabo che dice cosi: ^
<kl}\ ^—bi \— (3-oLftJl

ed nn’annotazione in copto che porta il nome ecc. dell’ama-

nuense cosi: ...cijuiuarf nY AxniXi^KCJurt neTpoc nv

itKJUAnrfHc. mc^xxo^nn it^n^ Khc^... ni6g,ooY

4>^i ne nicAJSLfi.A.T'oit rtnre 7\^^^poc: erre coy£

5jtc|>^^pjuioY"ri: ^“pojutni XP- AXA.p’T. Adim-

qne il codice fti scritto da Simeone, figlio del diacono Pietro

figlio di Giovanni, nel 94(5 dei Martiri, o 1231 dell’e. v. Qnesta

sottoscrizione e ripetiita dopo i vangeli di s. Marco e s. Lnca,

naa solo in parte, e nomiuatamente vi manca la data
;
in qiiella

dopo s. Marco, alle parole: « Abba Besa « si aggiunge nmA.-

B^YT’HC jiiinerfKJUT o^ertoy+. Alla fine del van-

gelo di s. Giovanni la sottoscrizione e in arabo, in iin lato del

margin e, e dice cosl: c-jJCi

^L*oV'(

jiLs Ikissh. C-?—^
® nel“

Taltro lato del margine: ^y>S}\

(xvQie eXerjifov) <C^UJo. Dopo il vangelo

di s. Marco, un’annotazione continua cosi

:

J1

Anco un’ altra annotazione 5 dopo il vangelo di s. Lnca

^ Il cod. scritto nella cosi detta carta lomMcina, si compone di qua-

derni di 10 fogli ciascuno^ h alto 24 V2 cent., largo 16 V2 cent, e conta

15 liiiee per pagina. In fine eYvi il calendario copto. Nel principio man-

cano 4 fogli, due dei qiiali contenevano il compimento dell’indice delle

sezioni, del vangelo di s. Matteo, e gli altri due i versetti III, 14

a IV; 15 dello stesso vangelo.

^ Seguono qui poche riglie, che hanno qualche somiglianza colie pre-

fazioni di cui ho detto a pag. 24 e 25 della mia Memoria Le tradusioni

degli Enang.
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6 di questo tenore: ^l^Vb JJCxil

dLXo 41 (?) yJi^ ^ cr^'

Pinalmente in due luogM si afferma che la copia e stata con-

frontata col codice originale e le note marginal! di esso; il

prime hiogo 6 nel margine alia tine del vangelo di s. Matteo,

e dice cohi* p
> *1^ zs^L-dx-Ol

1

—

j_sLdxJ\ a—Uj ou==uas. L’altro luogo, pme nel mar-

gine, ‘dopo il vangelo di s. Marco dice; J, s abU^Jl

A \j^ In gueste sottoscrizioni occorrono dei nomi gi&, noti

dal codice orientale Laurenziano-palatino 101 1, ma resta sem-

pre difiticile determinare le persons che li portavaiio. Yeramente

il nome fLoV; ricorda il nome die portava lo scrit-

tore giacoMta ben conoscinto Abu SS-tir^; fUV! e figlio

0 discendente di sUAJl ^ cbe e padre o avolo di (.yCJl e

Abfi’l-Karam ^ ovvero Abu’l-Mukarram chiaraavasi

pure Abu ^Skir. Aggiungerb cbe nella Storia dei Monaster

i

(I’Egitto si narra che fuori della oittk di Qiis e guindi a bre-

vissima distanza da Keft (ove il codice fu copiato) la cMesa

dei -SS. Pietro e Paolo fu restaurata dal
j
—» d^UJl

'I

Le copiose note marginali di questo codice tengono esatta

ragione del testo copto e del testo greco, ma non mai del

1 Cfr. Gildemeister, De Evangel, eec. 42, e la mia Memoria giil

citata, 28.

2 Of. Abu’l-BarakSt, nel lALJl cod. Vat. 106, f. 26.6.

3 Cos'i e nolle traduzioni etiopiche dell’ opera cronologica di Abfi

S'akir; Wright, Catal. CCCXXXm, seg., D’Abb'adie, n. 140 eoc.

;

nelle parole del titolo etiopico, sem'bra essere mia cor-

ruzione di

^ Ms. arab. della BibL Naz. di Parigi n® 307, f. 31 v. Il tesoriere

6 ministro del Sultan Nasir, an-Naswu e ]>en conosciuto.
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siriaco. Ed Matti in quei luoglii dell’edizione del De La-

garde (p. eg. Mt. I, 23; VI, 38) ove e eitata la versione si-

riaca, questa non 6 pimto ricordata nel nostro codice. Una tal

circostanza ci permette di precisar meglio la storia della re-

censione alessandrina volgata. Essa, siccome gi&, esposi, (Mem.

cit. p. 18) ha per fondamento la traduzione araba che segue

il testo copto, e fu da principio completata col confronto del

solo greco. Questa per cosi dire, la prima odizione, fatta

prohabilmente verso il 1200, e della quale forse il solo rap-

presentante e il codice di cui ragiono. Poco dipoi questo testo

fu aecresciuto delle varianti del siriaco. Assai prohabilmente

queste varianti furono tolte dal Oommeuto di Ibn at-Tayyib,

per opera di Ibn al-‘Ass§,l. Da ci6 nacque la seconda edi-

zione ebe e queUa pubblicata dal De Lagarde, la quale ba

inoltre la prefazione, cbe manca ancora nella prima edizione.. Il

testo della prima edizione e identico a quello della seconda,

e percib i numerosi mss. della recensione alessandrina volgata

cbe non banno note marginal!, possono derivare dall’una e dal-

I’altra edizione. Nel codice di cui ragiono, le note marginal!

sono pib copiose, quantunque si restringano, come si b detto,

ai testi oopto e greco, le cui parole sono spesso trascritte. No-

tevole b poi la menzione di Keft nolle sottosorizioni tanto di

questo codice, quanto del Laurenziano
:
parrebbe che la nuova

recensione fosse originaria di'qualcbe monastero di Keft, no-

mitiatamente di quello di s. Filoteo. E forse per questa ragione

b citato talvolta nel codice il testo saidico, quantunque di re-

gola, come b naturale, nel copto sia seguito il testo boheirico

0 memfitico, e nel greco il siriaco o oostantinopolitano comune.

E poicbb sono tomato a tener proposito delle traduzioni

arabe degli Evangelii, aggiungerb qualcbe cosa a quanto dissi

nella eitata mia Memoria p. 28 snl codice di Leon. Il signor

Saavedra gentilmente mi comunica la sottosorizione di questo

codice, secondo la quale esso fn copiato da im altro cbe por-

tava la seguente sottosorizione: J_5-J cr» >4-' ^
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Kl>J>-uj1 C>^~y' >> ^ Cr? iJ-*^ Ji.

j-fr^ cy cyi-y^s c-^JLill Ast.^\
ij* ij-^i ^^33

^3^ C?—^ UsJl^ X!iU-(.«^^ '^>~3m ^
^_j«JvXiVl jLaJ <0>£>^ ^ jjus- iJwLuJl !!^vXaJ 1 l_)^ ^U
AiJl ^ ^Uu (3 MJI ,i^Jl

fVi
1̂

o ‘ <i^^U \i->^ <J>^‘1^'

‘ <i-u <jJJl ^_5-c>^ i^Lj-yUl ijJIjOI ,_yvJiJI

In riguardo della data del codice lo stesso sig. Saavedra
mi scrive cosi: « 11 original antiguo escrito por el Obispo Mi-
guel aparece como del ano 1575 de la era de Cesar, pero esto

es absurdo, aun cnando no sea si no por que la cuenta por

la era ne se ns6 ya desde 1421. Creo che sobra el ^ de

las centenas y que debe leerse 1175, que corresponde al aao

de la era cristiana 1137, unico de los treinta y sietes eon

milesimo en que el 23 de julio fu6 viernes; y entonces caen

precisamente los once anos de la eipulsi6n de los mozarabes

de Andaluc'ia efeetuada por los almoravides » . II codice ori-

ginale era dunque del 1175; la sottoserizione aggiunge che fu

confrontata col latino : ma solo un minuto studio del codice

pub dire fine a qual punto la voTgata ha influito su questo testo h

La leggenda di s. Mattia a Bartos.

Presso i Copti b ben conosciuta un’omelia attribuita a

s. Oirdlo di Cerusalemme, sopra un miracolo dalla Madonna

operate nella cittb di «Bartds». Ecco un breve sunto della’

1 Colgo qtiesfoccasione per indicate alcune correzioni alia mia Me-

moria; Pag. 30,29 leggi; Yatic. ar. 19. j 36,20 e 37,16 L:
; 87, not, 2

legg. sopra p. 30 ecc.; 34, antep. I: H§-ra Zuwaila, come mi rifihiamu a

mente il dr. Voile rsj ^ il noto qnartiere del Cairo (Maqrizi, Eitat 11, 4;

Rayaisse, Miss, ArcMol. frano. au Gaire, in, 423) e chixmqtie ha yi-

sitato questa citt&. ricorda la B§.h ez-Zueileh.

(sic)
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leggenda narrata in qiiest’omelia K Dopo partiti gli apostoli

per i diversi paesi del mondo, la Madonna resta a Genisa-

lemme fatta segno alle persecuzioni del sacerdoti ebrei, che

vogliono discacciarla dalla citt&,. Essa non sa dove recarsi,

quando le appare G. Oristo, e sopra nna nuvola luminosa la

fa portare alle porte della citta, di Bartds. Prima di entrare

nella citt&,, la Madonna vede nna vecchia seduta e piangente,

la quale le narra siccome tre giorni innanzi era venuto a Bar-

tds s. Mattia, ed avea operati graiidi miracoli; che il gover-

natore lo avea fatto imprigionare, ina che era sparito sopra

nna nnvola, nS se ne sapeva pih nuove. La vecchierella stava

11 aspettando il ritorno dell’apostolo, per menaiio a gnarire il

pi’oprio figlinolo indemoniato. La Madonna va alia casa della

vecchia, e ne risana il flglio
;
qnindi si reca alle prigioni ove

giacevano incatenati con catena di ferro molti -convertiti da

s. Mattia. Ad nna preghiera della Madonna (insegnatale da

G. Oristo medesimo quando era sulla croce) tutti gli oggetti

di ferro che erano nella citth si liquefanno, e cosi anco i chia-

vistelli delle prigioni e le catene di ferro, per modo che sono

incontanente liberi quei convertiti che erano incatenati. Il go-

vernatore vuol farU uccidere tosto, ma le spade sono liqnefatte.

Il carceriere si scusa coU’improviso liquefarsi delle catene, ed

aggiunge che quando volevano arrestare i fuggitivi, esso e i

suoi compagni divennero immobili come sassi, n6 potevano

camminare. Intanto tutta la citth era sossopra; fra gli altri

casi avvenne che nn barbiere stava rhdendo la testa ad un

uomo, quando accadde il rniracolo e si liquefeee il rasoio
;

il

pover’ uomo con mezza testa rasa e mezza no, ricorre invano

dal governatore. Il quale vedendo nn si grande prodigio, di-

chiara che se troverh guarito il proprio figlinolo indemoniato,

crederh anche egli nel Bio di Mattia. Infatti il flglio era gua-

rito, ed il governatore crede in G. Oristo
;
va alia casa della

vecchia ove dimorava la Madonna, ad nna preghiera della quale

tutto il ferro liquefatto ritoma solido. La Madonna prega di

1 Cod. Vat. arab. 170, f. 211, v. Altri codici sono a Parigi ecc.
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nuoTO ed una mivola luminosa rieondace s. Mattia
;
al ripetere

•che essa fa per la terza volta la pregMera prodigiosa, discen-

4ono gli angeli e gli arcangeli, e G-. Cristo medesimo appare

sai cheraMni e conyersa colla Madoaaa e con s. Mattia; i qaali

vengono portati in trionfo per le vie della cittii. La Madonna
ripete ancora la pregMera e risorgono tatti qaelli die erano

naorti il giorno innanzi, aomini ed animali, eompresi gli accelli

e le bestie che il caoco del governatore stava cocendo per an
grande pranzo. G-li idoli sono ingoiati dalla terra con grave

scorno del dimonio, e dopo an terremoto, accompagnato da

lampi e falmini, risorgono i morti e insieme cogli arcangeli

Michele e Gabriele, vengono al trono ove sedeva la Madonna.

Per esortazione di essa il governatore e la citth tatta son bat-

tezzati da s. Mattia, che qaindi celebra i santi misteri -e co-

manica il popolo. Una Candida colomba dice alia Madonna che

son periti i sacerdoti ebrei di Gerusalemme, onde ana navola

trasporia di naovo la Yergine a quella citta,.

Qaesta leggenda e passata nella letteratura etiopica, ed e

nota col nome di flC'f-C bartos, o ^la preghiera della Ma-
donna nella eitth di Bartos ». Essa era conosciuta dal La do If

{Comm. Ill, xxxv) e se ne hanno mss. nelle varie biblioteche

di Earopa.

La letteratara dei Copti molto si esercitava in imitazioni

di leggende, come vediamo dagli Atti apocrifi copti di s. Filippo,

di s. Bartolomeo, dei ss. Andrea e Bartolomeo, di Giada Tad-

deo ‘ ecc.; e codesta leggenda di s. Mattia a Bartos in pih panti

ricorda gli Atti apocrifi degli Apostoli, tanto sparsi nelF Egitto

’ e in Abissinia. La navola laminosa che traspoiba persone, i.ear-

cerieri divenuti come di sasso, il governatore che promette con-

vertirsi- se guarisea il proprio figliaolo, gl’idoli ingoiaiti dalla

terra, gli accelli che parlano, ecc. sono i soliti laoghi comani

della Tonixrj di codesti Atti. Sembra adanque che la leggenda

di s. Mattia a Bartos sia ana eompdsizione egiziana messa in-

sieme imitando gli Atti apocrifi degli Apostoli
;

ci6 che e con-

' Cf. questo Giornale, vol. 11, p. 56.
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fermato dalla oireostanza, che milla di simile si raceonta altrove

di s. Mattia II nome flC'f'fl mi pare esser tolto dagli

Atti dei ss. Andrea e Bartolomeo, e designa i flC-f-ft di

qnegli Atti, ciqfe i naQdoi, e non la cittii di Beirut 2
. In queste

leggende egiziane i nomi sono piii 0 meno immaginari e spesso

snggeriti dalla BibMa; oltre che in BartOs = B ery tus,

sarebbe omessa la vocale lunga e accentata A, mentre b man-

tenuta la terminazione greca e romana, la quale, come nei nomi

di tante altre citt^, fu presto abbandonata.

Due notizie storiche sull’AMssinia.

Dal VII al XIII sec. poeo si sa della storia degli Abis-

sini, i quali disoaeciati dull'Arabia meridionale rientrarono nel-

I’Abissinia propria, e vissero segregati dagli altri paesi cbe

banno figmuto nella storia del medio evo. Un solo legame col

resto del mondo era loro rimaso, quello cioe coUa cMesa Ales-

sandrina ed il suo patriarcato; e la storia di quest’ultimo ci

dii infatti notizie suU’ Abissinia. Senza qui discutere se da

queste notizie come da prima fonte derivino in parte le stesse

scarse notizie delle croniche abissine, ragionerb brevemente di

due punti della storia del Patriarcato Alessandrino, nel primo

dei quali si narra I'invio dell’ Daniel.e e nell’altra

i quello dell’ Isa cco 3.

Sotto il patriarcato di Piloteo (978-1003) il Ee di Abis-

sinia scrire aG-iorgio Eedi Nubia, percM interpostosi presso

il Patriarca, gli ottenga da lui nu ahum', gli narra della trj-

stissima eondizione di Abissinia e dell’ J—» XsXo

(oTT.

(sic) ( Sic)

> Lipsius, Apostelg. u. Apostelleg. I, II, 258 seg.

* Cf. questo Giornale, II, 9.

* Cf. Eenaudot, ffist. Pair. Alex. 381 e 563; Basset, Etudes sur

VHist. d'Mh. 228.
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* II Renaudot espone il luogo cosi:

« Mulier regnum obtinens super filios AinoTiae vel Amouta,
Aethiopiam invasit » ecc.; e il Lequien, Or.. Ghr. II, 649
dice addirittura « Muliexem quippe Hamowiam vel Amo-
tam » ecc. Le parole evidentemeute sono corrotte,

ed il seritto nel carattere egiziano minuto di codici non

anticH, nel quale il > suole tsacciarsi quasi unito alia lettera

seguente, e errore in luogo di questa correzione ehe a

me par certa, ne aiuta a correggere o in

leggendo il luogo cosi: ^ Ssx^. Nes-

suno pertanto e nominato, ma solo si dice che ima regina, di

religions giudaica si era levata contro il Ee di Aloissinia Questa

donna ehe dominii in Abissinia verso il 960 e spesso chiamata

Guedit 0 Judith, Giuditta, ma h leoito duMtare che ci5 sia

nato dal non avere bene inteso le parole traendo

il nome proprio di lei, da ci5 che non designava se non la

sua religionc. Ad ogni modo se b dubbio il nome di Giu-
ditta mi pare che non dovrebbe pih parlarsi dei discendenti

di una pretesa Hamovia o Amouta capitanati dalla regina

Giuditta.

Il patriarea Filoteo aceolse la preghiera del Ee di Abis-

sinia, e gli mandb I'abuna Daniel; dopo di ehe, dice la ci-

tata storia (M. 181), Iddio: cux,li JtjL

Ci5 h sostanzialmente ripetuto nel Senkessar {(swa'idqiov)

etiopico, nella commemorazione del patr. Filoteo; il saldm

nel cod. Bodleiano XXII 2
,

h di questo tenore, secondo la co-

pia gentUmente trasmessami dal dr. Brlinnow:

•••• Ah s • thVCf ss

A.4* s s

n6n^^^'h > * ATifl s «

tthni" ! > AdA.ir<n»- T-OA,? a

» JfhAi* s -liC » (legg. “JC *) hi- * fflAOC » A-OA^ a

1 God. Vat. ar. 620, t 181-182. Il cod. Vat ar. 686 h compendiato,

e le parole dubbie di questo passo vi sono omesse.

2 Dillmann, Gatal. p. 44.

Qiormh della Somtd Asiatica Ilalima^ — III. 12
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La fine della persecuzione centre i cristiani, e Tinvie di

nn dope Innga interruzione, fatto da Pilot eo, bastano

a giustificare 1’ onore che a questo rendouo gli Abissini, e la

congettiira del Ludolf ^ di un Pilopono ed un Piloteo

non era certo felice. Del resto il JfdAi* •' * del saldm,

ricorda 1’ (iiy=l) o'yh della lettera del Ee di Abissinia.

Vengo ora al secondo piinto, quando cioe nella storia del

Patriarcato Alessandiino si narra I’invio dL^Wabum Kil . e del-

VcAum Isacco, nel primo decennio del XIII sec. Kil, ve-

seovo di Pua ay (fitTrjhg) vicino a Eosetta, fu mandate ahuna

verso il 1205, ma dopo quattro anni tomb, e per varie vicende

cbe possono leggersi in Eenaudot L c., fu deposto. Il cod.

Vat. ar. 686 ed una volta anoo il cod. Vat. ar. 620, scrivono non

ma onde il nome sembra abbreviazione di Michele,

come Jy.U. di J-;!jlsyo. Deposto Kil o Mi-

chele, fu ordinato abfim Isacco, e I’ordinazione ebbe luogo

r 8 marzo 1210. Il nuovo ab-Am va in Abissinia, ove, dice la

storia del Patr. Aless. (cod. Vat. arabo 620, 246) ^
^.>15’

Ax>iX.o ^ A)..v.<.a

^
C- jL>l

Questo testo b importante per i nomi propri che ci ha con-

servati
:
prima di tutto neUa citth capitale del regno <k-a^

rioonoscbrei Adua, e la stessa scrittura pub essere facil-

mente uno scambio per nato dall’aver unite il waw alia

lettera seguente. In tal caso si avrebbe menzione di Adua
fin dal 1210, sieeome capitale del regno. Il nome del Ee,

e evidentemente corruzione di L§,libaia; ed auco il

Eenaudot lo ha corretto cosi; non men chiaro b il nome

della Eegina, ciob s Ylil^ Masqal Kebra, la cui

interpretazione non si discosta troppo da quella data dallo au-

tore araho. D. Eenaudot a torto ha voldto correggere mas-

i Benaudot, ffist. Patr. 384.

* Eenaudot, 1. c. 563; B.assef, Mtudesi'
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qal gab r it iaterpretando cmcilla crucn. Non credo cbe esi-

stano ne qiiesto nome, ne la forma gab r it; e del resto ancilla

cnccis si direbbe ’amata masqal OYvero walatta mas-

qal come si dice* ’amata ’lySsiis, walatta ’ly^sus eoc*

II nome della tribti del Re, potrebbe correggersi Lasts.,

ma la lettura ne 5 incerta
;
chiaro inveoe e il nome del figliiiolo

maggiore cioe corrispondente al delle

liste abissine b E poicbe non sarebbe ragionevole snpporre que-

^to diverso dal delle liste, le notizie certe

dell’autore arabo ci dimostrano la poca fede cbe meritaBO queste

liste anche nell’iiltimo periodo. Perocche ne Jetbdrak pu5

aver regnato avanti Ldlibald come appare in Bruce, n6 fra

L§,libala e Jetb^rak pote intercedere il luago regno di

Na’akuetd La’ab. Porse qualcimo di questi nomi oceorrerS,

nel •• AA,flA * sebbene sembri cbe qiiella storia ben poco

sappia raccontai'e di Ldlibald

La forma intensiva nel verbo amarico.

Nella maggior parte delle lingue seiniticbe, la forma o

coniugazione derivata colla reduplicazione della seconda let-

tera radicale {Pi^el Pa'el jl® ecc.) esiste spessissimo insieme

colla forma piimitiva, della quale modifica chiaramente il si-

gnificato rendendolo intensivo, ecc. Non cosl nelle lingue semi-

ticbe di Abissinia; nel geez molti verbi banno la media redu-

plicata, ma il signibcato intensivo, se pure bavvi, h beb poco

cvidente : inoltre in assai casi la forma Pi'el e apparente e

di formazione secondaria, come in Aflrt, ecc.

Quindi sono pocbissimi i verbi cbe banno contemporaneamente

1 Dillmann, 2. d.D.M. G. 7, 850.

2 B’Abb a die, Oatal. n. 189. Nella pagina di quest’opera riprodotta

iiella Palaeograph. Soc. Orient, ser. X, occorre il nome della regma Mas-

qal KebrA
3 Of. Praetorius, Beitr. s. athiop. Gramm, u. Etymol. SO seg.
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]e due forme, la primitiTa e la reduplicata, e se le hanno non

vi e fra loro diflferenza aotevole di siguifieato ^

Nell’amarifia la forma intensitiva o frequentativa si ha

reduplicando la seconda radicale, ma inserendovi la yocale a “

p. es. s ’ La reduplicazione semplice (senza inse-

rire d) esiste, ma senza alcuna distinzione di significato dalla

forma prima, e si pu6 aflfermare che al primitivo semitico

qatala corrisponde in amarina indifferentemente qatala e qat-

iala. Anzi per il perfetto (ad eccezione dei yerbi di media

inferma come ‘^<1, Ifi, th,^) la forma comune h qattala^

Quindi 6 che la forma intransitiva qatila, qatla non esiste in

amarina, e p. es. a A'flrt • corrisponde Afl/i * che si

pronuncia laibasa; quindi al causatiyo aqtala risponde aqat-

tala^ quindi anche la forma dei quadrilateri p. es. hazahbasa,

warawwara Nell’ imperfetto la consonants in alcuni verhi

resta doppia, come in <f.A? * &.03{i ecc. ma piti

spesso ritorna semplice, senza che per questo si camhi punto-

il significato
;
eosi dieesi p. es. mdssalaFl « mi e parse » , e imd-

selefM “ mi pare » ecc. Ci5 fa si che nei verhi di media ge-

minata, la contrazione accade nell’imperfetto
, ma non nel

perfetto e bi sadiadan « mi ha mandate », BisaddeMl
u mi manda » ;

da ci6 nasee altresi che nella stessa parola si

camhi la pronuncia della lettera fl quando e seconda radicale j

poichS nel perfetto suona sempre b, ma nell’imperfetto 6 spesso-

raddolcita in b’‘ o quasi v (w). Cosi pronunciasi p. e. qabbd « egli

entrh « ,
ma igab^dl, igawdl - egli entra » , igwd « entrino !

» ,.

mMir fabbd « si 6 fatto giorno » ,
WAdtr sitab^d « mentre si

fa giorno »
.
Questo raddolcimento di fl in V\ w si fa assai

1 Dillniann, Gramm. 119.

* Questa forma occorre anche nel Tigrai o Tigrina, e quasi nguale

nel Bilin e nel Saho. Fr. Mailer (Grmdriss, III, ii, 269) dice che

“ Die Saho-Bilinformen badadal akikih sind vielleicht die Vorbilder des

semitischen kattaha »; ma 6 anco prohahile che siano invece dovute al-

r influenza dell’amarina e tigrai. Nel gruppo egiziano e nel gruppo lihico

delle lingue hamitiche, come anco nel galla ecc., questa formazione non

ha Inogo.

® Of. Praetorius, Amhar. Spr. 222.
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spesso dopo vocale (p. es. bird ^ freddo «
,
iioardeml « io lio

freddo«), ma talvolta dopo consonante, p. es. igw?L Se-

nonche il raddoppiamento conserva sempre al (1 il siiono forte

4i b
;

cosi p. es. da balld « mangiare si pronuncia iV^aUl

« egli mangia « ma ibbaldl « egli e mangiato » per '^jetbald al

e cosi igaiodl « egli entra « ma aiggabbim « non conyiene ^

4a dhlQ.

laNAzio G-uidi.

4
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JDie Saho-Sprache yon Leo Eeinisch. 1“'' Band. Texte der Saho-

Sprache. Wien, Holder, 1889, 315 p. 8“.

II nome del prof. Reinisch h ben eonosciuto in Italia, ed a

lui si deve fra le altre cose, d’ayer raccolto ed elaborate co-

piosi materiali, dichiarando tutto un gruppo di lingue, le ba-

initico-etiopiehe parlate nell’Abissinia e nei paesi confinanti. In

qiiesto voliune egli ci d&. dei testi raccolti dalla viva voce, di

nativi Saho. Giova rieordare che il Saho (del quale il Reinisch

gik diede un saggio grammaticale nella Z. d. D.M.G.) e parlato-

uella regione montuosa al sud-ovest di Massaua, ed 0 stret-

tamente affine sR’Afar o Bankali parlato da Arkiko fin oltre

Assab, e del quale una grammatica fu pubblicata dal Dr. Oo-

lizza. I paesi in cni si parlano quests lingue accrescono per

r Italia I’importanza del loro studio.

I testi Saho pubblicati dal Reinisch hanno rilevanza non

solo linguisticamente, ina anche per il loro contenuto, reso a

tutti accessibile grazie alia traduzione tedesca della quale sono

sempre aocompagnati. Oltre alcune leggende di engine biblica,

ejsi eontengono racconti sull’ orpine dei Saho e delle loro varie

t.ibfi, sulle guerre di quests tribh.fra loro e cogli abissipi; co-

piose notizie e racconti sugli usi e costumi dei Saho, ed in ge-

nerals, favole, aneddoti, canzoni, e proverb! che corrono fra quelle

popolazioni. CO, come vedesi, abbondante materia per istudi e

confront! di letteratnre popolari.
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Questi testi formaao una prima parte di ima grande opera

sulla lingua Saho, e presto, siceome speiiamo, saranno seguiti

dalle altre due parti, un dizionario cio6 ed una grammatica

estesa di questa lingua. Merce i lavori del Eeinisch sara

fecilitato lo studio complete di una lingua e di una lettera-

tura popolare clie iino a pocM anni or sono, poteano dirsi quasi

ignorate. Ignazio Gdim.

Ttirkische grammatik mit paradigmen Litteratur, Okresto-

mathie und G-lossar von August Mullee imter Mitwirkung

von Hermann Gies. {Porta Ungmr. orient^ etc. pars XI).

Berlin, Reuther, 1889. in 8“ di 272 pag.

Questa grammatica della lingua turca ottomana, ha per au-

tore il prof. A. Muller dell’Gniversith di Konigsberg, coadiu-

vato dal dott. H. Gies interprete dell’ambasciata Germanica a

Oostantinopoli. Con ordine e chiarezza sono esposte le regole

fonetiche e morfologiche dell'osmanli, dando separatamente le

nozioni indispensabili di arabo e persiano. Per tal mode lo stu-

dente acquista una regolare conoscenza dell organismo originario

del turco, senza confonderlo cogli element! arabi e persiani. La

qual cosa sembra tanto pih utile in quanto ebe la conoscenza

del turco e necessaria per molti cbe non sono orientalist! e se-

mitisti, nfe possono intraprendere lo studio speciale di quelle

due liiigue.

Le osservazioni sintattiche tornano a proposito, essendo la

sintassi turca cost differente da quella delle altre lingue piu

conosciute. TJn saggio bibliograftco col nome di » Litteratura

ottomanica ^ novera le principal! opere original! turche, non che

le grammatiehe, i dizionarii e le antologie per lo studio della

lingua.

La breve crestomazia contiene testi facili e qualche forma

men comune che vi occorre, & dicMarata a pie di pagina. Oon

savio consiglio in questa, come nella grammatica araba del

prof. Socin, non sono dati in principio della crestomazia i primi

quattro capi del Genesi. Anche per altre lingue come il siriaco,
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I’etiopico, rarmeno, qualche parabola degli Evangeli sarebbe

stata meglio acconcia di quei quattro capi, e ad ogni modo il

IV“ capitolo per la sua osciirita, e difdcolta, noa era certamente

adatto per erestomazie elemeatari. Nel glossario ehe d&, la spie-

gazione delle parole tanto ia tedesco qaanto ia fraacese, come

anche ael corso della grammatica, ogai parola turca 6 trascritta

secoado la proaancia di Costantiaopoli.

La bella e nitida edizioae accresce pregio a questo manuale

che sar^ di molta atiliU per introdaiTe alio stadio della lingaa

tarca. Ignazio Guidi. *

Lexicon Syriacum auetore Hassano bar Bahlule voces Sy-

riacas graecasqae cam glossis syriacis et arabicis complec-

tens, e plaribas codicibas edidit et aotalis instraiit Eabeas

Daval, fasc. I. Paiisiis 1888 e Reip. Typogr. (Boaillon et

Vie-weg, 67 Eae Eicheliea) jm vol. in 4® di 269 pag.).

II signor Daval alle molte benemerenze che ha verso gli

stadi siiiaei, ne aggiange ora ana grandissima, coll' edizioae in-

trapresa del Lessico di Bar Bahlal, di cai il 1° fascicolo ora

pabblicato contiene la lettera dlaph; presto lo segiiirh il 2 ‘ fa-

scicolo, ed h sperabile che fra an qaattro anni 1’ edizioae sia

completa. L’esame dei codici conoscinti di Bar Bahlal ha per-

messo di distingaerli in tre diverse famiglie, Tuna orientale,

la seconds occidentale e la terza mista; con che si 6 ottenato

an fondamento veramente critico e sicaro dell’edizione. Il Daval

promette di ragionare nella prefazione all’edizione completa,

salle fonti di Bar Bahlal, sni dialetti ecc. e darh gli indici delle

parole persiane ecc.; intanto in appendice a questo 1® fascicolo,

ci dh la lista delle numerosissime parole greehe, 43he passate

nel siriaco, si scrivono in principio con dlaph.

Tutti eoloro che si occapano di stadi siriaci apprezzeranno

an’opera cosi importante e cosi maestrevolmente condotta com’

6

questa del Duval, e faranno voti perche la pubblicazione non

sia interrotta. L’edizione e degna della ImpHmerie naiionale]

E siriaco h stampato con bei earatteri Bstrangheia di nuova inci-

sione, e che molto ben corrispondono alia scrittura degli antichi

codici siriaci. Ignazio Quidi.
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Les origines de I’Eglise d'Edesse et la Isgende d’AlJgar.

l^tude critique suivie de deux textes orientaux inSdits par

L. J . Tixeront, PrStre de S. Sulpice, Professeur au grand

s^minaire de Lyon. Paris, Maisonneuve, 1888; in 8* di

203 pag.

In questo studio si ragiona dapprima delle origini storiche

della chiesa di Edessa, e quindi si tratta a lungo della famosa

leggenda del re Abgar, dei vari testi che la contengono e dell'etii

e valore dei pin anticM fra essi. Tutto ci6 6 dicHarato con

rieerche coseienziose e dotte e con sana critica storica, cbe ren-

dono il libro del Tixeront pregevolissimo. Egli pone il 160-

170 almeno come data dell'apparizione dei primi apostoli del

cristianesimo in Edessa; facendo quindi risalire a mezzo il II se-

colo le origini storiche di quella cbiesa. Quanto alia leggenda

di Abgar i numerosi testi che la narrano risalgono tutti a due

fonti; il note passo di Eusebio,* che si servi di un documento

siriaco, e la Doetrim Addaei. Importava adunqne di ben de-

terminare la mutua relazione di queste due fonti e decidere

sulla priority, dell’una o dell’altra, tanto pin che opposte opi-

nioni su tal soggetto sono state espresse dal Lepsius e dal Zahn.

Ora un ingegnoso esame conduce I’Autore alia conclusione che

la priority b in favore del racconto di Eusebio, mentre la Doc-

trim Addaei, si fonda 6 vero sul documento di cui si h ser-

vito Eusebio, ma h un’elaborazione posteriore al Concilio Ni-

ceno e della fine del IV secolo o dei primi decenni del V.

L’Autore tratta in appendice una leggenda che non ha aleun

intimo legame con quella di Abgar; quella ciob dell'invenzione

della Croce fatta da Protonice, moglie dell’ imperator Claudio.

Chiudono il libro i testi greco, siriaco ed arabo della corri-

spondenza fra Gr. Oristo ed Abgar.

La dotta e bella opera del Pr. Tixeront 5 dedicata al Du-

chesne e sotto ogni riguardo 5 degna della scuola dell’illustre

memhre de I’Istiiul.

Ignazio Gruini.
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Muhammedanisolie Studien von Ignaz Q-oldziher, I"-- Theil,

Halle a. S. Max Niemejer, 1889.

Quest'opera del Dr. Goldzilier 6 senza dubbio uno del libri

piti raggiiardevoli die reeentemente abbian veduto la luce sugli

Arab! e la loro eiviltS, nei primi secoli dell’Islamismo. Con eru-

dizione meravigliosa, I’Autore, da mille luoghi di poeti, di teo-

logi, di storici ecc. lia saputo ricavare ed ordinare delle pre-

ziose testimonianze cbe dichiarano punti rilevanti e in maniera

del tutto nuova. Questo genere di ricerche sistematiebe, fondato

per eosi dire dal Barone von Kremer, nominatamente colla sua

Kalturgeschichte, fanno conoscere il vero stato degli animi e le

lotte deU’Islam colle tendenze ed i sentimenti propri degli arabi,

senza di cbe la storia di questi, tanto politica quanto letteraria,

non e cbe imperfettamente conosciuta.

11 libro del Goldziber e ricco di tante e cost svariate ri-

cerche’ cbe non sarebbe possibile tener minutamente proposito

del suo contenuto. Dapprincipio si ragiona del contrasto fra le

nuove idee morali propugnate ‘daU’Islam, ed i sentimenti al-

teri ed in parte feroci dei veri Arabi, onde era cbe la grande

massa dei beduini non aveva ne poteva avere per Maometto

ne ammirazione ne simpatia. E istruttivo vedere quanta resi-

stenza in tal pnnto ba trovato 1’ Islamismo e quanto lenta e

parziale & stata, la sua vittoria. Non' minor resistenza banno

incontrato altri precetti e idee di vera importanza sociale e

politica, come quella dell’ ugnaglianza di tutti nell’Islam, ci6

cbe urtava prima coll’antagonismo fra le tribu, e poi con quello

fra Arabi e Persian! ecc.'L’Autore disoorre in ispecie dell’anta-

goni^mo fra gli Ansar e i Koreisciti, e di quello fra gli Arabi

del sud 0 iemeniti e quelli del nord, gl’ inizii del qual ultimo

egli riporta alia 2‘metii del primo secolo deU’Egira. Veramente

esso era gib tanto forte sotto i primi TJmaiiadi, cbe il suo prin-

cipio sembrerebbe dovesse essere pib antico. Altro ostacolo alia

dottrina islamitica dell’uguaglianza era la rivalitb fra Arabi e

Perbiani; gli effetti di questa rivalitb si feeero largamente

sentire ancbe nel campo letterario, ed i capitoli sugli

sono in tal rigiiardo assai importanti.
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Alle dissei’tazioni principali seguono alcune minori, come

quella sul vero signiflcato della parola sul culto del

morti ecc.

In un litro cosi pieno di ricerclie nuove e originali neces-

sariamente non tutte le opinion! espresse sono di uguale evi-

denza, ne tuttii giudizi sarannointieramenteaceettati datutti.

Ma senza dubbio il libro del Goldziber e, come diceva, imo

dei pill ragguardevoli cbe siano stati recentemente pubblicati;

esso deve esser letto e studiato da cbiiinqne prende interesse

per la conoscenza della storia della religione e della coltiira

degli Arabi, senza di cbe la loro storia politiea non si pub

comprendere se non .a metb. lanAzio Giiidi.

Saororum Bibliorum Pragmenta Oopto-Sahidioa Mnsei Bor-

giani etc. studio P. Augustini Ciasoa etc. Yol. II, Roma,

Tipografia della Propaganda, 8" gr. di LXXYIl e 362 pag.

\

Con questo 2“ vol. si compie I'edizione dei Prammenti Sai-

dici dell’A. T. cbe si conservano nel Museo Borgiano; h cosi

appagato un vivo desiderio di tutti coloro cbe coltivano sia

gli studii coptiei, e sia gli studii critici sul testo dell’AntieO'

Testamento. Per quest! ultimi i frammenti Borgiani hanno-

un’ importanza singolare. Delle due grand! e distinte recension!

dell’A. T., il testo ebraieo ed i Settanta, il testo della seconda

ci e pervenuto in gran parte alterato per 1’ influenza della

recensione esaplare, onde riesee rnalagevole e spesso impossibile

distinguere il genuino testo dei LXX dalle aggiunte origeniane.

I frammenti Saidici, in alcuni libri almeno, rappresentano

un testo cbe non ba subito 1’ influenza dell’ esaplare; tale e

nominatamente il libro di Giobbe cbe quasi intiero ci b con-

servato nelle pergamone Borgiane. il cbiaro pertanto qual pie-

zioso aiuto si abbia nella versione Saidica per la ricostituzione

della primitiva versione dei Settanta.

A1 testo dei, frammenti Borgiani, I’Autore aggiunge, in nota,

il confronto con altre version!, e tiene ragione altreai dei fram-

menti Saidici pubblicati da altri editor!. Il volume ba in fine
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8 tavole in fototipia, che riproducono come saggio paleografico

una pagina di altrettanti eodici pit importanti.

II Pr. Oiasca che col putblicare la traduzione araba del

Biatessaron di Taziano rese un grande servizio alia critica del

Niiovo Testamento, nno ugualmente e pit grande ne ha reso alia

critica dell’Antico coll’edizione dei frammenti Saidici, che nel

me'desimo tempo sono una puhblicazione utilissima al progresso

della conoscenza della lingua e della letteratura copta nel suo

pit antico periodo. Ignazio Guidi.

Chuang Tzt : Mystic, Moralist and Social Eeformer translated

fi jm the Chinese by Herbert A. Giles H. B. M’s. Consul

at Tamsui, London B. Quaritch, 1889.

Sopra il testo di quest’opera e la nuova sua versione in-

glese curata dall’ illustre Giles informerh di proposito nel pros-

simo fascicolo del G-iornale, il chiar. prof. Carlo Puini; qui

Togliamo soltanto annnnciarla.

La versione 6 preceduta da una introduzione del traduttore

e da una nota del Eev. Aubrey Moore: « On the philosophy of

the Chaps j . La traduzione occupa 454 pagine in 8° ed 5 se-

guita da un indice. Chuang Tzt era un fllosofo del terzo se-

colo innanzi all’ era volgare, native di Meng, umBe impiegato

contemporaneo dei prineipi Hui e Hsuan
;
la sua erudizione era

assai varia, ma la sua dottrina si fondava principalmente su

quella di Lao-Tseu, e combatteva la scuola di Confucio. Invi-

tato dal principe Wei ad occupare il posto di prime ministro

e tentato con doni, rispose ch’ei non voleva avere la sorte del

toro sacrificale che s’adorna, per quindi svenarlo, e prefer! ri-

manere a fllosofare nella sua oscura poverty
;

idealista, come

Lao-Tseu, combatte ne’ suoi insegnamenti il materialismo con-

fuciano. Non produsse grande effetto sopra i suoi contemporanei,

ma lascib alia posterity, un’ opera di alta morale, della quale

i sinolog! ammirano pure i grand! pregi letterari. L'opera di

Chuang Tzt osserva il Giles, non ci arriv6 nella sua integrita.

Qualche capitolo 5 evidentemente spurio, alcuni capitoli furono
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interpolati da stracchi imitatori. II testo, come ora ci sta in-

nanzi, consiste di trentatre capitoli. Essi furono ridotti dai cin-

quantatre che erano, a quanto pare, nel quarto secolo innanzi

Cristo. Una prima traduzione di questo libro, denominate da un

imperatore il sacro eanone di Nan-hm esisteva gi^ una tra-

duzione di Federico Enrico Balfour « The divine Glassies of

Nan-hua s Shanghai e Londi-a; il nnovo traduttore, dottissimo

della lingua cinese, spaccia il suo predecessors eon queste pa-

role: “ The knowledge of the Chinese language possessed by

the translator was altogether to elementary to justify such

an attempt » . A... D. G.

Ueber den zweiten grammatisohan ParasiprakdQa des Krish-

nadasa von A. Weber, Berlin 1889, Verlag der KSnigl.

Akademie der Wissenschaften.

Alla Corte del Ee Akbar fioriva pih d’ogni altra lingua la

persiana
;
non e dunque cosa da recar meraviglia che sotto questo

gran sovrano si compUassero numerosi lessici e trattati gram-

maticali della lingua persiana; ma prima che il Weber, pub-

blicasse il piumo lessicale Pdrasijjrakaga di Krishnadasa, ed

ora questo secondo grammaticale, s’ ignorava che per ordine del

re Akbar si fossero compilati in lingua sanscrita de’ lessici e

delle grammatiche della lingua persiana. La nuova scoperta

del prof. Weber h, fuor d’ogni dubbio, interessante, tanto per

gli iranisti quanto per gli indianisti. Quest! due trattati ad

usum delpkini, ne’ quali gli esempi granamatieali mettono spesso

in evidenza il nome del re Akbar sono, in ogni mode, curiosi.

Il trattato A al mode di altre grammatiche indiane composto

di sMra precettistici, seguiti da commentarii; ma il prof. We-

ber non ebbe a durar poca fatica nel riordinarli; al dottis-

simo maestro tuttavia, avvezzo da gran tempo a vincere ogni

maniera di difhcoltk, I’arduo compito riusci pih agevole dalla

lunga pratica ch’egli ha de’ codici e della loro frequents con-

fusione, cagionata da ignoranza od incuria di amanuensi. Krishna-

dasa ha oercato di modellare sopra lo stile di Panini, di cui ha
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famigliari le regole grammaticali, la sna nuoya graBiraatica; ma

pare al Weber cbe in questo stesso sforzo d’ imitazione, ci sia

qualcbe cosa di grottesco cbe dii aria di ima caricatura, senza con-

siderar troppo che a due lingue analoghe ma appartenenti a un

diverse periodo storieo e ad im popolo diverse, e svoltesi con

evoluzione propria e distinta, non poteva convenire, in ogni par-

ticolare, la stessa terminologia, tolta di pianta da Panini e dal

Katantra. La grammatica di Krishnadasa e divisa in otto ca-

pitoli
;
incomincia coi nnmerali; segnono la declinazione, gli av-

verbi, I’uso dei casi, la composizioiie, la formazione secondaria

delle parole, la coniugazione, la formazione primaria delle pa-

role
;
un nuovo e strano ordine grammaticale, che, come giusta-

mente osserva il Weber « ftir den grammatischen Genius des

Verfasser ein selir kiimmeriiches Zeugniss ablegt ».

A. D. G.

Maestri e scolari nell’India Brahmanica saggio di Girolamo

Donati libero dooente di sanscrito nell’ Istituto di studi su-

periori in Firenze e conservatore del Museo indiano, Fi-

renze coi tipi dei suec. Le Monni&’, 1888 .

TJn bel saggio di nobUi studii, ove la materia sparsaleg-

gendaria intomo alia vita scolastioa nell’antica India, gli usi

notati nei rituali domestici, i precetti de’ codici relativi a quella

parte di storia sociale indiana, sono, per la prima volta, dili-

gentemente raccolti e sistematicamente ordinati, con triplice cri-

terio storieo, filosofico e giuridico. II tema era importante; ma
la sua stessa ricebezza e la variety delle fonti ne rendevano dif-

ficile ogni trattazione metodica. II dottor Donati, ricordandosi poi

d’essere stato giureconsulto, prima che indianista, mise a profitto

le sue conoscenze giuridicbe per darci un duplice quadro sinot-

tico delle eolpe, secondo la morale e la legge indiana e delle

sanzioni e purifleazioni. Questa parte, nel lavoro del Donati, h

intieramente nuova, gli appartiene in proprio e gli fa onore.

L’erudizipne si pub, con la diligenza, aequistare da tutti
;
ma

il lavoro sintetieo, con cui il giovane indianista conchiuse Peru-
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dito suo lavoro rivela iin ingegno ben disciplinato alia scienza

e eapace di cavar bnon lume dagli studi ch’egliintraprese con

tanto amore e prosegue con tanto zelo ed onore.

A. D. G.

Handbook of Meywar and CJnide to its principal objects of

interest, by Pateh Lae Mehta. Bombay 1888 .

11 giovine intelligente figlio del primo ministro del re di

Udaipor, non ba di certo, la pretesa di aver compiuto un gran

lavoro, con questo suo libretto
;
ma egli ba fatto, senza alcun

dubbio, opera utilissima ai viaggiatori della pittoresca regione

di Udaipor, i quali non banno tutti alia mano Y Imperial Ga-

zetteer of India,, il Gazetteer of Meywar del capitano Yate,

e i due libri del maggior Cole Notes on Architectural Mo-

numents in Oodeypore e Chitor and the Meywar Family dai

quali il giovane future ministro, pieno d’amore e d'ardore pa-

triottico pel suo paese, attinse le principal! notizie. Il manua-

letto cbo abbiamo sotto gli ocebi fu composto dal signor Fateb

Lai Mebta a ricbiesta del residents inglese del Meywar colon-

nello S. B. Miles. Il giovine sciittore ci ba presentato in sole

cinquanta pagine un quadro- esatto e preciso della stato di Meywar

mettendovi tutto ci5 cbe un viaggiatore ordinario pu5 deside-

rare di sapere. Se egli avesse voluto fare una guida pib dotta,

r illustre Kavirig’ Sbyamal Das, eruditissimo nella genealogia,

nella storia e nell’archeologia del Meywai’ avrebbe potuto ar-

riccbire il suo volumetto di molte maggiori notizie; ma, in tal

case, il volumetto non avrebbe pib risposto al suo scopo pra-

tico e popolare.

A. D. G.
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Das tiirkisohe Sprachmaterial des Codex Comanious (Cuma-

nieus). Manuscript der Bibliothek der Marcus — kirohe

in Venedig. Nack der Ausgabe des Grafen Kuun (Buda-

pest, 1880) von Dr. W. Kadlopf ^

II lavoro di cui h.o riferito il titolo e preceduto da nn saggio

di grammatica comana, la cui traduzione tedesca sotto il titolo

« Zur Sprache der Romanen » si legge in due fascicoli della

« Teehnaer Zeitschrift » (1884-1885). In un altro lavoro « Pho-

netik der nSrdlichen Turkspracben » (1882), il Radloff analizza

la dottrina dei suoni di un gran numero di dialetti turcM del

nord. Il contenuto del codice, dice I’autore, ba un pregio me-

ramente linguistico, per la qual causa lo scope dell’uso del

linguaggio di quello stipite turco, presso il. quale aiissionarii

italiani e tedescbi scrivevano i loro glossarii ed i testi coma-

nici, contenenti preghiere, inni, traduzioni biblicbe, indovi-

nelli ecc., die leggiamo nel Codex Gumaaicus. Certo, lo scope

dell’edizione di qualsiasi manoscritto differisce assai da quello

del suo uso ad intenti scientific!. Per fare un ritratto fedele

d’una lingua, importa in primo luogo la corretta trascrizione

dei suoni. Una lingua vivente si trascrive coll’aiuto dell’udito
;

solo cbi ba I’oreccbio acute e fine, pub trarne profitto a tal

uopo. La trascrizione d’una lingua estinta ba un mode di pro-

cedere ben diverse e presenta varie difficoltb, alle quali nep-

pur la tradizione e le annotazioni dei grammatici possono in

tutto rimediare, a cagione di cbe le controversie sorte in ri-

guardo alia pronunzia del latino e dell’antico greco, per pib

riguardi rimangono tuttora indecise. I suoni della lingua co-

codice non pub essere altro, cbe di descrivere fedelmente il

manica furono determinati dal Radloff, emineute e precipuo oo-

noscitore dei dialetti turcbi del nord, coll’ aiuto delle diverse

trascrizioni dello stesso suono adoperate nel « Codex Cumani-

1 PubMicato nei Mimoires de V Acadimie Tmperiale des Sciences

de St. Petershourg, YII® s^iie, tome XXXV, n. 6. La traduzione tedeSca

si pubblict nell’anno 1887.
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cus n e della pronunzia di que’ dialetti turchi ancora viventi,

ai quali il linguaggio comanico si attacca piu strettameHte .

per i legami d’nna stretfca parentela. Se I’editore del “ Cod.

Ouraan. ^

.

avesse intrapreso la trascrkione delle parole coma-

niche, non avrebbe mai potato raggiungere il suo intento a

motive 'della mancanza della cognizione de’tanti dialetti tarebi

che formano I’eradizione esemplare del Eadloff. In ogni caso,

le diverse note del medesimo suono fatte dalla mano di mer-

canti provenienti dall’Italia settentrionale e di missionarii te-

deschi briginarii d’nn paese limitrofo al Reno ed adattate alia

loro maniera particolare di scrivere e di pronunziare la lettera

scritta, hanno molto giovato al Radloff, come egli stesso lo dice

neirardno compito della trascrizione. Principiamo col vocalismo..

Le vocali Uj o, v,, si scrivono nel codice come si pronunziano,

ma invece delle vocali palatali o, a singolarmente nella parte

del eodice scritta dagli italiani, si adoperano o, u. Per rispetto

air uso delle vocali o, d ed u, ft il dialetto comanico conviene

coir altaico, kirgizico e col dialetto della Krimea, percib nel

comanico quella transizione dell’o, 6 in ft e dell’ u, ii in o, o

che si vede nel dialetto di Kazan, non ha avuto Inogo, p. e.

coman. kds, leg, kos « occhio » als. kos, kirg. kdij kr.

kaz. kus. Lo stesso osserviamo per rispetto al coman. a (usato

con e, a), al quale nel dialetto kazanico corrisponde un i, p. e.

sen “tu" =alt. kr. saih hirg. sen,— kaz sin. Anche nel co-

manieo si presentano due I’una iltisonante, laltra enpa;

quella si sorive sempre con i (y), questa ora con i (y), ora con e ;

p. e. kiz^ chez. Le vocali o, 6 occorrono solamente nella sillaba

tematica e I’attrazione labials delle vocali o, d, u. ft si fa nsen-

tire ordinariamente sino alia seconda, qualchevolta sino alia terza

sillaba, pih sovente nel vocalismo delle sillabe chiuse, che in

quello delle aperte, di maniera che la seguente vocale cosiddetta

lieve si proferisce non i i. nia u, ft L II Budenz in ci5 non

va d’accordo col Eadloff, poichfe egli esclude ou, dn dal numero

dei dittonghi; neUa glossa dfiran . imparare »• I’daeertonon

. 1 Veggasi per tutto questo la notizia del ch. Budenz concernenle il

libro del Radloff, pubblicata nel Nyeht. KSzl, vol. XXV, fasc. I, pag. 74,75.

Gioftials child Socitta Asi.(itK& Ilultctiicir, III*
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si pu6 leggere altiimenti, da quel che 6 scritto, poich^ anche

negli altri dialetti tureH osserviamo la stessa o', p. es. osmau.

dgreUj kaz. djran^ jak. norm (la seconda parte del dittongo

effre I'indebolimento della gutturals). Qualche dittongo, il S.

nel suo lavoro preeedente nota eon una Tocale lunga, p. e. ul

“ figlio » invece d’ oul, che nel libro, del quale ci occupiamo,

trascrive in un modo consentaneo al codice : oyj, p. e. oy.!r (iua

oul Hie, pag. 13. 11 Budenz giustamente osserva, che anche

bdk « grande » si deve leggere beik e non Hk, poiche quella

glossa in tutto il codice non si scrive altrimenti che 1. beik,

2. beyk, 3. beyik\ ef. osman. Le consonanti della lingua

comana il Eadloff enumera nell' ordine seguente
: q, k, t, p^ s,

s, c
I y, g, d, h, z, s

I

m, n, n, r, (1) 1
|
w, j ;

in qualche pa-

rola esotica: % (h), f. La diiferenza fra le due sihilanti s e s

si vede piu nella parte scritta dai Tedeschi, che in quella seritta

dagli Italian!, a cagione di che anche Kadloif conviene col-

I’editore del codice, supponendo che lo scrittore italiano sia

originario dell’ Italia settentrionale. Il Eadloff trascrive la c (e)

del codice con U (u,), e non con J, come I’editore I'ha segnato,

poichb 1° la s con la quale lo scrittore italiano in un numero

non piccolo di parole trascrive quel suono, secondo il E. non

esprime tl, ma di (.j), p. es.: « zappa » ecc. 2“ il ci, ce non

manca alia lingua italiana ed in queata composizione la c si

pronunzia come il tedesco tsch. Anche 16 scrittore tedesco fa

uso del segno e oltre la rappresentazione s. Il Eadloff osseiTa

'

che qualche dialetto turco, specialmente il dialetto dei Tartar!

di Tobolsk (Irtis), Baraba e Solim e quello dei Tartar! cosi

detti Miser (nei govern! di Saratov, Pensa, Simbirsk e Nov-

gorod) proferisce ts invece di is. La parola js.-u o Jsu « col-

tello »
,
che sta scritta nel codice hicac, hi6cik, bidek, si scrive

nel ^agataj neB’altaico niiuaK, nel kirgizico nman, nel

kazanieo nHuau; quella stessa parola del dialetto comanico,

il Eadloff trascrive con damaK, ciob segna il c coman. con uj„

il quale nella scrittura russa ha il valore di I, p. e. II(dpHKz

larik, » palletta » . In altre parole, come rahbiamo veduto, lo

stesso Eadloff trascrive la c {i, e) coman. con g, p. es.: naua
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«guanto», il quale suono nel russo esprime k ^ tedesca, cio5

u,api. Uar « re n . Dunque il ch. autore trascrive lo stesso suono
coman. in due diversi modi, eio6 1» con s, 2° con ts (poiche

la n; russa, per quanto io sappia, denota tSj eiofe la z tedesca,

la ez ungherese) ed appoggia la sua opinione, come Tabbiamo
veduto, sopra due argomenti tolti alia fonologia della lingua

italiana. Pacciamo un’ vffreQov nqursQov, ed esaminiamo il se-

condo argomento prima d’ogni altra oosa. Lo serittore italiano

non ayrebbe potato rappresentare la 6 coman. con un semplice e,

poicbe questa lettera, quando trovasi innanzi alie vocali o, u
esprime Jc e non lo scbiacciamento dentale, ma lo stesso scrit-

tore non avrebbe neppur potato effettuare ana giusta trascri-

zione per mezzo delle sillabe ee o d, poicb§ p. e. la parola

comanica 6ak tempo » trascritta ceak si prommcierebbe tseak

e non tMk. Percib gli scrittori italiani oltre al segno diacri-

tico 6 inventato da essi denotavano il sopraddetto suono coma-

nico con s; e qui siamo giunti al secondo argomento del Rad-

loff. Gli scrittori italiani del codice coman., come crediamo di

averlo' provato nei prolegomeni della nostra edizione
,

erano

genovesi. Nelle poesie del secolo XIII., come il dotto sorrin-

tendente degli Arcbivii Liguri Cornelio Desimoni, mi scrive,

i Genovesi usavano la .af in luogo della e seguito da un’ e od i

p. e. sereA « cereare » ,
cf. so — db, ma si troya iyi anche let-

teralmente e all'antica, p. e. cel « cielo » , ceriessa « certezza »

.

Del resto nei momimenti letterarii dei Genovesi nei secoli XIII-

XIV, come I’eminente glottologo Ugo Sebuehardt m’informa,

il suono U il pib sovente si denota con sh. I Genovesi, scrive

Dante nel suo libro Be vulg. eloquio, profeiiscono la s « non

sine multa rigiditate » . La A si us6 anebe nella dettatura me-

dioevale degli Ungberesi come segno del rinforzamento, p. es.

Ghaak — Caachk nei diplomi latini del XIV sec. I dialetti

deU’alta Italia ammolliscono la.pronunzia della c, e gib per

questa ragione gli scrittori italiani del codiee comanico risen-

tivano il bisogno d’un segno speciale per denotare il suono

coman. 6. — La / iniziale, come anebe I’editore del cod. coman.

osservb, in parecebie parole comincia ad assibilarsi, siccome

nei dialetti del Volga e dell' Irtib. Il Eadloff, I’eminente eono-
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seitore di tutti questi dialetti, ritiene il dialetto comanico il

pareute prossimo della lingua dei Miur tartari, rappresentando

in qualehe punto, come p. es. per rispetto al vocalismo, la sua

• fase piii antica.

Il Radloff principia il suo libro del quale ci occupiamo,

dope la breve introduzione cbe abbiamo gib, menzionata, coUa

trascrizione e traduzione degli indovinelli del cod. comanico.

L’editore del eodice ha pure tentato I’interpretazione di que’brevi

testi, ma si accorse subito delle gravi difflcoltb, cbe una tale-

impresa offre a quell o che e privo di tutti quelli amminieoli,

cbe la coaoscenza degli indoviuelli degli altri popoli dello sti-

pite turco pub solo suggerire. Il Eadloff, esimio conoscitore

dei dialetti, delle tradizioni popolari e della letteratura di

quei popoli, palesb il signifleato d’una parte dei testi e sciolse

r enigma. Ma egli stesso, per propria confessione, non ha potutu

mettere in luce tutti gli indovinelli che il codice racchiude.

Qui ripeto cib che ho detto nell’edizione del eodice, che una.

lettura e spiegazione piu felice della mia senza dubbio faci-

literb I’interpretazione dei testi. Lo scrittore sembra aver com-

messo non pochi sbagli nelle note relative a que’testi, il cui

signifleato pih d’una volta ftaintese. L’interpretazione di Rad-
loff del 2? enigma non riesce ehiara, non ostante la nota concer-

nente la parola KHna; I’editore d,el eodice ha letto ^inadir
“canapa*, cf. I’ungh. Kendef. L’;8° enigma il Radio® legge

ed interpreta ottimamente in tal mode:

An ait Kbxi jaCiyjii

aaTHH 6auiH noKMapjiH

Oji THpna flHp.

Sein weisser Hintern hat eine Deelce,

Sein goldner Kopf eimn Knittel.

Der Krantch.

Qui il Radloff annota, che quest’indovinello e conosciuto tuttora

in qualehe parte della Russia orientale. La soluzione dell’ enk
gma Rislamis eec. (il 13“ enigma del eodice), ciob la parola

Jfmi jav il Radloff legge e trascrive KaHii,Hi;a « correggia

»

{Riemen Unter dem Sattel). Se egli ha bene letto la parola
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in questione, la sna traduzione certo pn5 contentare ognnno,

ma la forma Imnl jav differisce assai da Kannuiia.

L’enigma 21“

dapdaSik ustfida 6ap6a6ik

01 hamis dir

il Kadloff trascrive e traduce in tal modo:

ll|anii;aii;nK ycTynAS. ii;anu,aii;HK.

Oji icaMHTn Anp.

Auf einer Quaste ist eine Quaste.

Das Rohr.

II 22“ enigma il Eadloff trascrive e traduce ottimamente-cosi:

JasHna jaHH ualin janunaunp.

Oji KaMHffl daiuH.

I/i der Ebene dreht sich eine junge Braul

Die Schilfblume.

Del 23“, 24“, 25“, 27“ enigma si pu6 dire lo stesso; nei

due primi il Eadloff h.a bene tradotto jaz con » pianura »

,

javU con «pinguen e kirpi con «riccio>>.

Alla traduzione del 25“ enigma

ider jer jnina kirer.

. 01 bidak dir:

Es isst tind irinkt, und kricht in seine Hohle

Das Messer.

Il Eadloff aggiunge la seguente nota : » Die turkischen

Nomaden tragen am Q-urte stets eine hSlzerne Scbeide, in der

<ein etwa 3-5 Zoll langes Messer steckt. Setzen sie sich zum

.Essen, so zieht jeder sein eigenes Messer aus der Scheide und

.steckt, nachdem er gegessen und getrunken Eat, das Messer

wieder in seine Scbeide. Diese Messer-Schneide wird bier durcb

^ in seine H6ble ’ bezeicbnet i> . Anebe la traduzione fatta dal
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Eadloff del 27“ enigma e tanto cMara die non si pud metterfr

in dubbio. Ecco I’enigma tradotto dal Radloff:

GurHsis bus teser

01 hoy bogu.

Ohne Borer maoht es Lbcher in’s Bis.

Der Schafmist.

II 31“ e 32“ enigma trascrive ed interpreta giustamente:

' Aysy apTHH coKyn Cnyp.

0;r iT THp.

La soluzione dell’ indoTinello

tap antda karp

ciod la parola esik, il Eadloff ha tradotto giustamente con

B porta « (diniK).

II 39° enigma:

absil adsd dpkani korunir

01 esik adsa ot koritgd dir~

il Eadloff ottimamente traduce in tal mode:

Oeffnest du seinen Mundj so ist seine

Lunge su sehen.

d. h. oeffnest du die ThUr, so ist

das Feuer m sehen.

Bgli a questa sua traduzione annota : « In der lurte ist der

Thiir gegentiber die FeuersteUe, sobald man also die Thiir

aufhebt, sieht man die brennenden, rothen Flammen mitten

in der dunklen lurte ”

.

Il Eadloff prima d’intraprendere il principals compito del

suo laVoro osserva, ehe fra i dialetti del Kipdak, il comanico

s’avyicina maggiormente ai dialetti del Wolga e palesa una
fase piu antica del ramo occidentals delle lingue tiirche. 11

Eadloff si persuase, oceupandosi dei dialetti della Crimea, che

la Engua comana continub a vivere limgamente fra i Tartar!

di quel paese, partioolarmente presso i Tartar! cosi detti Ka-'
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raim^ i quali solamente nei tempi posteriori si meseolavano

insieme, per rispetto al linguaggio, coi Tartar! stabiliti col^

pib tardi. Gib dimostrano le anticbe traduzioni bibliebe dei

Kaxaim, nelle quali troviamo im’abbondaate materiale della

liagua comana. Dai Karaim, emigrati dalla Crimea nel se-

colo XV in Yolinia ed in Lituania, quel dialetto si mantenne

intatto e si svilnppb nella sua sostanzialitb. 11 Badloff si oc-

cupa da qualcbe tempo dei dialetti Karaim, e considera questo-

lavoro come la eontinuazione del suo presente libro. II con-

tennto del libro di Eadloff e il segnente:

L Vocabolario comanico-tedesco pag. 1

IL Frasi singole . . . » 79“

III. Testi comani « 81

Eegistro alfabetico delle parole coman. see. la det-

tatura del Codex Cumanicus ^ 112

Aggiunte e Correzioni » 131

(Sara continuato).

Conte Geza Kuun.

Vergleiohendes Worterbuoli der Pinniscli-Ugrisolien Sprachen

Ton Dr. 0. Donner ecc. III. Stelsingfors, 1888.

La glottologia flnno-ugrica pub rallegrarsi di possedere doe

vocabolarii comparatm cospieui e pregevoli, come quelli di

Giuseppe Budenz e di Ottone Donner. Ambedue si sono iniziati

con lo studio del sanscrito al metodo delle indagini etimolo-

giebe, e se prendiamo in considerazione, cbe Ottone Bbbtlingb,

autore dell’opera lessico-grammaticale “ Sopra la Lingua dei

Jakuti a
,

e uno dei pib profondi conoscitori del sanscrito, attri-

buiremo una grande importanza all’ influenza dello studio del

sanscrito sullo sviliippo della glottologia altaica. Dalla -pubbli"

cazione del saggio « Sulla famiglia linguistica altaica o finno-

tartara »
(Berlino, 1849) di Guglielmo Schott sino al III fasei-

colo del vocabolario comparativo di Donner, grandi lavori furono

compiuti nel campo degli studii finno-ugrici, prima di tutto lo

studio aceurato di tante lingue e dialetti appartenenti ai due
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rami principali del tronco flimo-ugrico, I’analisi minuta delle

loro forme e lo studio comparativo di quel riceo materiale glot-

tologieo. L’analisi della parola, clie ci palesa la sua, radice e

ci manifesta la sua nozione originale, si fa con I'esame delle

forme anabghe. Lo studio eomparatiro delle forme analoghe

delle lingue affini completa e verifLca quello delle analogie di

ciascuna lingua della stessa famiglia. — U primo fascicolo del

Yocabolario del Donner fu pubblicato nell’anno 1874 e contiene

su pagine 192 venticinque radici coll’ iniziale k
,
tre coll’ ini-

ziale j , dodici coll’ iniz. t , e nore coll’ iniz. s . II secondo

fascicolo h comparso nell’anno 1876; esso contiene su pa-

gine 159 quattordici radici coll’ iniziale s . II terzo, ch'an-

nunciamo, & comparso per ragioni diverse dodici anni dopo

la pubblieazione del secondo, e contiene su pagine 202 le radici

colle iniziali ri
,

r.
, ;

in questo frattempo il Budenz condusse

a termine il suo vocabolario « Magyar-TJgor fisszebasonlito

sz6tdr n il cui ultimo fascicolo apparve nell’anno 1881. Le

« forme originarie « ugricbe del Budenz convengono per lo piti

colle radici del Donner, ma poicb^ D. prende in considerazione

tutti i cambiamenti possibili delle consonanti della radice e

tutte le transizioni successive d’una nozione all’altra, e poieh<6

egli elimina ogni elemento derivative e corroborative da essa,

talpra pib d'una « forma originaria» del Budenz corrisponde

ad una radice del yocabolario cU: DonBer,yp;;,e: aBa ,r nak

« amiairare " y « addormentare ?i, eoci corrispondono presso il B.

le forme n„g « quiescere * ,<'« cessare », s mover! r, « cur-

rere »
,

e n;;g » legare » . La, radice nak ha sec. D. le seguenti

variant!

:

1. Forme d' indebolimento e di cambio

:

yWr, nok, nok, nuk, nuk., iilik, ndk, nak, nek, nik.

nag, nag, nog, hog
,
nug

,
hug, n&g , nag, neg.

nav, nau, han, nov-, .nou, hov, hou, nm, huv, hUu, uSa),

nev , neu , heu
,
.ni'o , hw.

nah
,
hahk , noh , nuk

,
nhh

,
ndhk.

nai
,
hai , noi

, nui ,
hui , nai ; nei

, n'di,,

no , nu , hu , na , ho. , nM ,
hS

, nit-
,

nit , ne
, he . hi,
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2. Forme di rinforzameato

;

nuok
^
nauk\ noiik, nuk

^ niik
, nu6k ^ noik.

mig , koig
, nuoj , noaj

, mov.

Ad ogni radice il D. adduce tutte le sue Tarianti. Qualche
volta riesce assai difficile auche a coaoscitori tanto profoadi

delle Hague fiaao-ugriche, come il Budeaz e il Doaner, di

distiaguere I’elemeato deriyativo dal corroborativo della radice;

cosi si pud doaiaadare col Doaaer (pag. 160-166) se hk, ik,

uk nel mezzo della parola sia ua elemeato radieale o deriva-

tivo aello stesso tempo, cioe se la k fluale deve essere eonsi-

derata corue suffisso o ao ? Il Budeaz preade la k per suffisso

ed attribuisce la sola n
,

i
, u , h alia radice

; il Doaaer al

coatrario ritieue, cbe la d il pid soveute propria alia radice,

la quale si riaforza ia nk ecc. Ua tai riaforzameato si opera

aelle radici delle Hague finao-ugriche sotto I’influeaza del-

I’acceato pit forte della sillaba radieale. Uelle Hague iado-

europee e semitiche tali riaforzameati foaetici esprimoao le

diverse fuazioai grammaticaH della parola.

Coate Geza Kuun.

Handbook of Chinese Buddhism, being a sansorit- Chinese

Dictionary, with Vocabularies of Buddhist Terms in Pali,

Singhalese, Siamese, Burmese, Tibetan, Mongolian and

Japanese by Ernest G. Eitel M. A., PH. D. (Tubing) In-

spector of Schools, Hongkong. Second edition revised and

enlarged. Hongkong: Lane, Crawford et Co. 1888.

Eaccogliamo dal Chinese Recorder deU'Agosto 1888 e

comuniehiamo ai lettori colla certezza di far cosa grata agli

studiosi del Buddhismo, la notizia che h venuta in luce la

seconda edizione del Manuale del Buddhismo cinese del dot-

tor Eitel.

note che la prima edizione era da gran tempo esaurita

e che era difficile, anzi rarissimo il procurarsene una copia

anche a earo prezzo. « Dope an intervaUo di oltre quindioi
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aani, dice lo stesso Autore nella prefazione, gli editori mi in-

vitarono a fare una nuova edizione per soddisfare le continue

ricMeste. I 1547 articoli della prima edizione, sono stati ri-

portati tutti in questa seconda, ma in modo pid conciso ed

auche piti corretto, per permettere I’aggiunta di altri 577 arti-

eoli nuovi
;
cosicche la mole dell’ opera e rimasta la stessa »

.

n desiderio per6, di non aumentare il volume, ha fatto

togliere I’indice einese ohe era tanto utile per la ricerca degli

articoli, ponendo in sua vece un vocabolario giapponese il

quale certamente sar^. visto con piacere da chi si oceupa del

Buddhismo nell’Impero del Sole Levante. Ma non v’ha duhhio

altresi, che Sinologi e Yamatologi avrebher preferito che I’eco-

nomia del lavoro ottenuta con questa soppressione non avesse

noeiuto alia economia di tempo per loro nell’adoperare I’utile

manuale del dottor Eitel.

Lodovico Nocentini.

Tp. Houtsma : Eeoueil de textes relatifs i I’Histoxre des

Seljoucidee. Leiden, Brill. — Vol. I, Histoire des Seljou-

cides du Kerman •par Muhammed Ibrahim. Texts persan

publid d’apr^s le ms. de Berlin. 1886 (XXVII, 211, 8").

Vol. II, Histoire des Seljoueides I’Irdq par al Bon-

ddri d"aprbs Imdd ed-dtn el K&tib el Isfah&nt. Texte

arabe publid d’aprds les mss. d’Oxford et de Paris. 1889.

(L, 314, 8«).

L’importanza massima di tali pubblicazioni risulta manife-

stissima, quando solo si consideri come per la storia di tale di-

nastia de’ Selgiueidi fossimo finora limitati a fonti secondarie,

quali ibn al Atir, Miriiond, e di opere speciali, contempo-

ranee nulla si conoscesse (se si eccettui forse quel noto opusco-

letto di HamdallSh Mustaufi, fatto conoscere dal

Defrdmdry, {Journal As. 1848). La storia che finora tutto rias-

sruneva quanto di pih esatto conosceasi intorno alle varie di-

nastie de’ Selgiueidi, era VHistoire des Huns del De Guignes da
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cui il Gibbon prese le sue citazioni. La critica moderna, cbe

voile sostituito Ibn al Aiir ad Abulfida, e fece pubblicare

Tabari, non potea accontentarsi di tale condizione
;
ed eoco in-

fatti le pubblieazioni deU’Koutsma.

Quanto al 1“ YoL, le fonti della cronaca, coinpilata snl

principio del XYII sec., sono autentiche ed antichissime, spesso

trascritte verbalmente. Dell’autore, cbe sempre mostra grande

interesse per la sua patria, linora poeo si sa; da pag. 11 del

testo risulta vivesse ancora nel 1616. Lo stile florito ed ele-

gantissimo puossi ancora dire castigate, quando si confronti

coUa capricciosa ainpoHosita di Wassfif o d'altre opere per-

siane moderne.

II 11“ Yol. della raccolta illustra la storia del pib impor-

tante dei regni appartenenti a Selgiucidi. II famoso retore,

autore dell’ Antologia poetiea e della Storia di Saladino

ultimamente pubblicata dal Landberg, Tni8,d ad-Din, compose

la sua storia prendendo a base quelLa persiana, non giunta fine a

noi, di Anusarv§.n bin intitolata

(Ha^ Hialfa lY, 387, ed. Iliigel) cbe spesso eom-

pleta eon notizie ricavate da suo zio ‘Aziz, gib alto funzionario

dello State e molto addentro nellavita politica. L’avere THoutsma

pubblicato non il testo ma la riduzione fatta da Al Bundari

si approva pienamente, quando si rifletta avere questi eliminate

solo la parte puramente rettorica, nulla di sostanziale, e inoltre

esistere di tale compilazione due codici eccellenti, mentre cbe

dell'opera primitiva solo possediamo un manoscritto, per di piii

recente.

Se intorno alia fondazione e sviluppo dell’impero Selgiucide

forse pib ab'^ondanti ragguagli si ricavano da altri storici come

Ibn al Atir, nessuna opera credo possa meglio iniziare alia co-

gnizione di vita intima di quei tempi.

Desiderando pertanto il dotto Houtsma cbe la maggior parte

de’ cultori di seienze storicbe potesse approflttare in qualcbe

mode di tali nuove fonti importantissime, ba pubblicato nella

Zeitschrift der B. M. .<?• XXXIX, 362, sgg. uno studio rias-

snntivo del 1“ dei due volumi, e del IP diede notizie utilissime

nella prefazione dell’opera stessa. — Il IIP vol., cbe tratterb
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<iella Storia dei Selgiueidi d’Asia Mimre^ sar^ certamente

di non minore interesse, ed 6 a sperarsi vivamente che venga a

portare qualcte Ince su alcuni pimti ancora tanto dubbi ed

oscuri, come, ad esempio, intorno alia dinastia di Dani^mend,

s\ poco conoseiuta, nonostante i valorosi studi di Mordtmann,

Schlumberger, Sallet.

Lumi Bonelli.



MICHELE AMARI

Colpito da iHorte iiiaprovvisa, il 16 Luglio 1889, nell’Istituto di Studii

Superioxi di Firenze, cessava di vivere il Senatore Professore Michele

Amari Presidente Onoraxio della Societa Asiatica Italiana. Piserhando ad

altro momento il commemorarlo, ci limitianio a dar qui Pannunzio dolo-

rosissimo, ed a riferire le parole die il Prof. Lasinio (il quale, per inca-

rico telegraficamente ricevuto dal Presidente effettivo Conte Prof. Be Gu-

bernatis lontano da Firenze, rappresentb la Societa Asiatica) proiiunzib

neiristituto di Studii Superiori innanzi la salma delF Amari, il giorno

18* Luglio, in cui yehne fatto il trasporto dei resti mortali delPillustre

XJomo al Cimitero delle Porte Sante, donde saraimo trasferiti a Palermo.

Ecco le parole del Prof. Lasinio

:

In nome della Society Asiatica Italiana d6 riiltimo addia

al nostro venerate ed amat'o Presidente Onorario Michele Amari,

a qiiesto dottissimo orientalista, a questo insigne autore di opera

che certo vivranno, sebbene egli piti non possa, pur troppo,

aggiungere altri titoli di benemerenza ai tanti che ebbe verso

i comuni studii e verso la repubblica letteraria. Studib TArabo

per falrsene chiave ad aprire tesori inesplorati o male esplo-

rati prima di lui, da cui avrebbe cavato profitto in servigio

della storia deUa sua Sicilia, e, in generale, della nostra Ita-

lia, ma quantunque non avesse uno seopo pnramente e diret-

tamente fllologico e linguistico, seppe acquistarne tale perizia
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che giunse a farsi meritamente un nome europeo aiiche come

arabista, daado prova della sua valentia in molti testi arabiei

eritieamente messi in luee, nelle belle version! di prose e poesie

arabicbe, nelle altre numerose e pregevolissime pubblicazioni,

e dalla cattedra cbe tenne per pit anni nel nostro Istituto

Superiore (dove cM ei avrebbe mai detto che ci sarebbe stato

rapito, e cosi repentinaraente?) insegnando lingua e letteratura

araba con abilitS, somma e buon frutto, perchb form6 valenti

discepoli, degni continuatori deU’opera del Maestro. Sebbene

consacratosi al solo studio dell’Arabo, egli, oltre al seguire i

progress! della particolare disciplina da lui professata, ebbe in

pregio e bram5 fiorenti tutti gli altri studii oriental!, e, meeo

parlando, pib volte riconobbe la grande utilM che dalla sin-

glossi seinitica ridonda alia cognizione glottologica e filologica

di una delle lingue della famiglia. II suo zelo per la diffusione

dell’ orientaUsino fu sempre caldissimo
;

egli procaccib che in

ogni occorrenza, anche nel campo degli studi oriental!, in casa

e fuori, fosse tenuto alto il nome italiano
;
inclth gli studios!

al lavoro
;
fece che fossero eonosciuti e premiati

;
degnamente

fu a capo di society e congress! oriental!.

Per la profonda commozione dell’animo temo non aver sa-

puto trovare le parole acconcie ad asprimere i pensieri della

mente, i sens! del cuore avanti all’esanime spoglia dell’illustre

collega Michele Amari, che ricorderh ed amerb sempre, aven-

domi egli onorato di costante benevolenza ed affezione per lun-

ghi anni da che lo conobbi
;
ma, nel modo che per me si po-

teva migliore, venni qui a compiere il mestissimo iifficio di

porgere il riverente omaggio della Soeieth Asiatica Italiana al

suo Presidente Onorario.
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